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UN MILIARDO E 758 MILIONI RACCOLTI PER LA SOTTOSCRIZIONE ELETTORALE 
MADAGASCAR 
La polizia di Tananarive 
massacra venti studenti 

A pag. 16 ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

LA SOTTOSCRIZIONE lanciata dal nostra par
tita per le elezionl ha raggiunto un miliardo 
758.019.000 lire. A questo risultato hanno con-
tribuito gli scrutatori comunisti, che hanno sot-
toscritto mezzo miliardo, versando al partito i 
compensi ottenuti per il loro lavoro ai seggi. 

L'ELENCO dettagliato delle somme raccolte dal
le organizzazioni comuniste verra pubblicato 
martedl. 

II brigantesco blocco dei porti della RDV non f rena l'of f ensiva delle forze patriottichenel Sud 

BOMBARD ATI ALTRICENTRINORDVIETNAMITI 
S'ESTENDE IN USA LA PROTESTA PACIFISTA 

Molte viftime civili nelle cittd nord-vietnamite colpite dall'aviazione americana - Il Nhondan: « Sconfiggeremo I'imperialismo con I'appoggio del campo socialista » - 1 marinai soviefici 

ad Haiphong si impegnano a garantire i rifornimenti alia RDV - Possenti manifestazioni nelle maggiori cittd USA - La brutale repressione nonfrena il movimento di lotta A PAGINA 15 

CINQUANTAMILA IN PIAZZA DEL POPOLO ALLA VEGLIA PER IL VIETNAM 
Stretta drammatica 

OGGI non c'e piu nessuno 
che cerchi di nasconder-

si e di nascondere la scon-
fitta strategica cui Nixon e 
i suoi fantocci saigonesi so-
no andati incontro in Indo-
cina. L'editoriale del Cor-
riere della sera di ieri si 
apriva con queste parole: 
« Le misure militari di Ni
xon, che sono inefficaci, co-
prono la convinzione che la 
guerra e perduta, che la po
litica di * vietnamizzazione ' 
e fallita, e che la partita va 
trasferita al tavolo delle trat-
tative diplomatiche ». E l'or-
gano ufficiale della Democra-
zia cristiana si e deciso fi-
nalmente a scrivere che « un 
popolo indomabile», il po
polo vietnamita, e « vincente 
sul campo di battaglia ».' ' 

II primo sentimento no-
stro e di profonda ammira-
zione e gratitudine: per 
quel paese eroico, in guerra 
da decenni per la propria in-
dipendenza, per la propria 
liberta, per la propria unita 
nazionale, per la pace, con-
tro la reiterata aggressio-
ne imperialistica. L'offensiva 
vittoriosa che le forze pa-
triottiche stanno conducendo 
da un mese e mezzo prati-
camente in tutto il territo-
rio del Vietnam meridionale 
e la piena conferma, oltre 
che di una eccezionale ca
pacity militare, del legame 
indistruttibile che i combat* 
tenti per la liberta hanno 
stabilito e ribadito con l'in-
tiera popolazione: i pesci nel 
mare, come diceva Ho Chi 
Mm. 

Ma rimperialismo battuto 
tira calci, minaccia, compie 
nuovi barbari atti d'aggres-
sione. Ha la forza per far-
lo, naturalmente; e il pro-
blema — per i governi e 
per i popoli — e oggi quello 
di trovare i giusti mezzi di 
pressione, di lotta, di azio-
ne diplomatica al fine di 
indurre gli Stati Uniti a 
prendere finalmente atto del
la realta, e a piegarsi alle 
possibili soluzioni ragionevo-
li e concordate per porre 
fine a un conflitto atroce e 
aprire la via a una vera pa
ce, il che significa autenti-
ca indipendenza per i popo
li indocinesi. Vi e una dram
matica urgenza. La situazio-
ne nel sud-est asiatico, e in 
tutto il mondn. e giunta 
riavvero a una svolta, a una 
stretta. 

Vi e urgenza perche Ni
xon, nella sua bcstiale ri-
presa deU'cscalation, ha di 
nuovo scatenato i bombar-
dieri USA contro i grandi 
centri abitati della Repubbli-
ca democratica del Vietnam. 
Abbiamo tutti sotto gli occhi 
le immagini agghiaccianti de-
gli uomini, delle donne, dei 
bambini massacrati a Hanoi, 
a Haiphong, nelle altre cit-
ta colpite; degli ospedali di-
strutti; delle case in fiamme. 

E vi e urgenza perche la 
scalata nixoniana, in spre-
gio d'ogni legge internazio-
nale, e giunta — col blocco 
dei porti e la posa delle mi
ne — a lanciare una folic 
sfida internazionale, innan-
zitutto all'URSS e agli altri 
paesi socialisti amici del 
Vietnam, affrontando deli-
beratamente, come gia fece-
ro in altre occasion! gli 
USA, il rischio calcolato di 
una nuova guerra mondiale. 

E l VERO che tutto questo 
non serve, agli impe-

rialisti, per mutare la dire-
zione delle cose Non servo-
no i bombardamenti, come 
dichiarano gli stessi piloti 
americani catturati dai viet-
namiti Non scrvono le altre 
misure militari, «ineffica
ci • secondo l'espressionc 
del Corrterc della sera. Ma 
tuttavia continua l'eccidio 
<elle popolazioni civili, con-

la distruzione di un 

paese martirizzato; e i gesti 
irresponsabili di Nixon pos-
sono provocare incidenti che 
potrebbero anche divenire 
irreparabili. 

Dinanzi a questa situa-
zione cosi gravida di perico-
li, e evidente a ognuno il 
grande valore politico della 
fermezza e del senso di re-
sponsabilita di cui sta dan-
do prova 1'intero mondo so
cialista: dall'URSS, la piu 
direttamente chiamata in 
causa dalle inconsulte mos-
se americane, alia Cina, agli 
altri paesi antimperialisti. 
L'appoggio politico, milita
re, economico al Vietnam 
aggredito e stato una volta 
di piu, e in maniera deci-
sa, esplicitamente garantito. 
Non solo Nixon ha gia fal-
lito — se si era fatto illu-
sioni in proposito — lo sco-
po di staccare dal Vietnam 
i suoi grandi allcati; ma an-
zi ha visto riproporsi quella 
obiettiva convergenza tra le 
due maggiori potenze socia-
liste che, al di la degli aspri 
contrasti esistenti, la guer
ra indocinese ha in piu oc-
casioni determinato. Un fal-
limento di piu per la Casa 
Bianca: cui si aggiungono il 
coro di proteste che in ogni 
parte del mondo si va levan-
do, l'opposizione sempre piu 
ferma del partito democra-
tico americano, la mobilita-
zione dei pacifisti, dei gio-
vani, della cultura USA. 

La pressione internaziona
le, insieme con i successi 
dei patrioti vietnamiti, puo 
e deve costringere gli Stati 
Uniti a tornare al tavolo del
le trattative parigine, sulla 
base dei sette punti propo-
sti dal governo provvisorio 
rivoluzionario del Sud Viet
nam, e — tra questi — dei 
due punti principali, che 
concernono il ritiro comple-
to degli americani dalla pe-
nisola indocinese e la for-
mazione di un governo di pa-
cificazione nazionale a Sai
gon, con l'inevitabile liqui-
dazione del dittatore Van 
Thieu. 

ABBIAMO molto da fare, 
qui in Italia, per dare il 

nostro contributo a questa 
grande azione mondiale di 
pace. Abbiamo di fronte una 
situazione profondamente 
contraddittoria. Da un lato, 
vi e il silenzio plumbeo, ver-
gognoso, complice del gover
no democristiano, il quale 
non ha ancora pronunciato 
— dinanzi a una tragedia po-
litica e umana di queste 
proporzioni — una sola pa
rol a se non di protesta al-
meno di dissociazione. Dal-
l'altro lato, vi e un paese la 
cui volonta di pace e indi-
scutibile, non solo in quel 
quaranta per cento che do-
menica scorsa ha votato per 
le sinistre, ma certamente 
in larghissima parte del-
l'elcttorato cattolico e in al
tri importanti seltori del-
l'opinionc pubblica. Questa 
volonta deve farsi sentire 
con cfficacia c prontezza, 
per obbligarc il governo ita-
liano a pronunciarsi, a inter-
venire. Nixon non ha esita-
to, nei suoi recenti discorsi, 
a collegarc la sua sciagura-
ta politica indocinese alle 
sorti future della pace an
che in Europa c nel Mcdi-
terranco. Sarebbe tragica-
mente sbagliato non tener 
conto di queste minaccc o 
sottovalutarle. 

II nostro appoggio al Viet
nam non e dunque un puro 
fatto di doverosa solidarie-
ta: la battaglia dei patrioti 
vietnamiti e la nostra stessa 
battaglia. I comunisti sono 
c saranno come sempre in 
prima fila. adempiranno co
me sempre al loro dovere 
internazionalista. 

Luca Pavolini 

INCONTRO AD HANOI 

II nostro inviato 
a colloquio 

con i piloti USA 
prigionieri 

I bombardamenti sono inulili — II popolo 
vietnamita vuole la pace — I prigionieri han-

-solo desidwo: tornare.alte Joro case 

Una vedota parziale di piazza del Popolo a Roma, durante la grande veglia dei 50.000 per il Vietnam (I SERVIZI A PAG. 12) 

dal nostro inviato 
HANOI. 13 

ttSiamo indignati. E" una 
guerra ingiusta e Illegale. 
Chlediamo al Congresso e al 
popolo americano di fare tut
to il possibile per porre line 
alia guerra con una pace giu 
sta e onorevole che ridoni li 
berta e Indipendenza al po 
polo vietnamita e permetta a 
no! di ritomare presto alle 
nostre famlglle e alle nostre 
cases. Otto piloti americani 
catturati sul clelo del Nord 
Vietnam tra 11 1968 e il 1972 
hanno cosi risposto ieri alia 

Si e svolta dalle 21 di ieri 
fino all'alba di stamane. a 
Roma, in piazza del Popolo, 
la grande veglia popolare per 
il Vietnam. Oltre 50.000 per-
sone. lavoratori, giovani, de
mocratic!. hanno espresso la 
propria attiva solidarieta con 
gli eroici patrioti vietnamiti. 
hanno levato alta e forte la 
propria voce contro la mi
naccia portata dall'imperiali-
smo USA. che mette in peri-
colo la pace nel mondo. Nel 
corso della veglia — cui han
no aderito i sindacati. orga
nism! unitari delle fabbriche 
della capitale e numerose per
sonality della cultura e dello 
spettacolo — hanno parlato 
Riccardo Lombardi, presiden-
te del Comitato Italia-Viet-
nam; il compagno Aldo Tor-
torella. della direzione del 
PCI: Lelio Basso; Angelo 
Gennan. della presidenza del
le ACLI; Roberto Nardi. del 
Comitato centra le del PSIUP: 
Livio Labor, del MPL; un rap-
presentante dei movimenti 
giovanili democratici. 

Uescalalion dell'aggressione 
USA nel Vietnam ha susci-
tato un'ondata di protesta in 
tutto il Paese: numerosissime 
prese di posizione si sono avu-
te nelle fabbriche. nelle scuo-
le. da parte di Enti locali. 
organizzazioni democratiche e 
di massa. sindacati. 

Una grande manifestazione 
unitaria, promossa dal Co
mitato provinciale Italia-Viet-
nam. che ha g:a ncevuto 
moltissime adesioni. si svol-
gera mercoledi sera a Reg-
gio Emilia. Venerdi scorso una 
forte manifestazione popolare 
si e svolta a Genzano (Roma). 

Un'afTolIata e appassionata 
manifestazione si e svolta nel 
pomeriggio di ieri a PISA, in 
piazza Carrara, dove ha par
lato il compagno Gian Carlo 
Pajetta. 

Fra le prese di posizione di 
ieri — che chiedono una chia-
ra dissociazione del governo 
italiano dalla politica USA e 
concrete initiative per contri
bute a fermare Vescalalion 
imperiahsta nel Vietnam — se-
gnaliamo quelle dell'Ammini-
slrazione comunale di Pistoia, 
della Federbracciantt (CGTL). 
delta Federazione italiana pen-
sionati (CGIL). della Confede-
razione nazionale dell'artigia-
nato, 

» - • 

r 1 , 

La posizione dei comunisti per un nuovo corso politico 

Sui grandi problem! irrisolti del Paese 
il PCI chiama all'impegno e all'azione 

Vasfa eco alia risoluzione della Direzione — Inconfri di Forlani con i segretari di PLI, PRI, PSDI e PSI — Forsennafo programma 
cenfrisfa di Scelba — Vignola (Cgil): le ume hanno lasciato aperia un'unica strada, quella della Costiluzione — Infervisfa di Amendola 

0 PCI t stato il primo tra 
i grandi partiti a discutere la 
situazione uscita dalle elezio-
ni politiche e a formulare 
precise indicazioni che ri-
guardano la prospettiva poli
tica ed i problemi urgent! 
da affrontare. II documento 
approvato dalla Direzione 
comunisla. e pubblicato ieri 
dairi/nttd. ha avuto una eco 
notevole negli ambienti po-
litici; ed e evidente che su di 
esso si discutera anche nei 
prossimi giorni. Riunioni del
le segreterie o delle direzioni 
della DC. del PSI. del PSDI 

e del PRI sono previste per la 
prossima settimana. La dire
zione socialdemocratica e gia 
stata convocata per mercole
di: nel corso della riunione 
si daranno battaglia le due 
ali del partito. la maggioran-
za che fa capo a Saragat, e 
la minoranza. guidata da 
Ferri e Preti. 

La Direzione del PCI. con 
la sua risoluzione di venerdi 
scorso. ba sottohneato con 
forza il valore positivo de
gli oltre nave milioni di voti 
raccolti dalle liste comuni
ste. Questo risultato ba una 

NELL'INSERTO SPECIALE 

9 milioni di voti comunisti 
2 italiani su 5 votano a sinistra 
Sconf itta la « centralita » d.c. 
Cresce la f idncia nel PCI 

— nelle regioni rosse . 
— nelle « zone bianche » 
— nel Mezzogiorno 
— nelle grandi citta 

Battuta col voto la controffensiva padronale nelle 
fabbriche - Le nuove generazioni hanno seel to 
il PCI - Sconfitto nelle campagne il tentativo di 
«blocco d'ordine» • Totale il fallimento dei 
gruppetti - Analisi del voto partito per partito 
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importanza decisiva per quan
ta riguarda le prossime scel-
te. € La grand* forza del PCI 
e della sinistra — afferma la 
risoluzione — e Vinconsistenza 
politico dell'ipotesi centrista 
rendono non solo dannoso 
per i bisogni del Paese ma 
assurdo e contraslante con 
Vindicazione del voto popola 
re ogni spostamento verso de-
stra della direzione politica 
del Paese. II centrismo po-
trebbe del resto reggersi $61-
tanto con Vapporto fascista. 
E* d'altra parte impossibile 
tornare ad una politica e a me-
todi di governo come quelli 
degli ultimi anni che hanno 
gia dato la prova piena del 
loro fallimento. L'unica pro
spettiva valida per la solu-
zione dei problemi storici del 
Paese — sottolinea |a Direzio
ne del PCI —. per avviare un 
profondo rinnovamento del-
Vltalia 2 quella di una svol
ta democratica fondata sulle 
grandi componenti del movi
mento popolare italiano: co-
munista, socialista, cattolico. 
Per questa prospettiva i co
munisti continueranno a lavo-
rare impegnandosi. aid oggi. 
nella battaglia per dare all'h 
talia un governo capace di 
affrontare i problemi piu ur-
genti e gravi delle masse po-
polari e del Paese*. 

La risoluzione della Dire
zione del PCI cosi prosegue: 
«Le forze di sinistra debbo-
no essere consapevoli della 
debolezza del ricatto che la 
DC vorrebbe imporre al Por
tamento e al Paese con la 
minaccia di soluzioni centri-

e. f. 
(Segue in ultima pagina) 

OGGI 

r«OME I LE1TORI sanno, 
^ il ciclo di m Tnbuna 
elettorale* durato per due 
mesi si e concluso venerdi 
sera con una « Tnbuna po
litica* alia quale hanno 
partecipato i rappresentan-
ti di tutti i partiti (mode-
ratore Jacobelli con la col 
laborazione di Luciano 
Giambuzzi). Si trattava di 
mettere a confronto e di 
dare un senso ai risultati 
elettoralt, ma soprattutto 
di vedere quali prospetti-
ve, a oiudizio dei conve-
nuti al dibattito, aprissero 
i risultati medesimt, e not 
non sapremmo meglio nas-
sumere la discussione se 
non Tiporiando il tilolo che 
le ha dedicato ieri il « Cor-
riere della Sera*: «Per la 
DC ora esiste la possibilita 
di alternative - Trionfalisti-
ca analisi degli esponenti 
monarchico missini • PRI e 
PSDI per un governo a 
larga base sociale • II 
PSIUP ammette l'insucces-
so • I liberali: maggioran 
za di centra - PSI e PCI: 
no al centrismo*. 

Per la DC era interve 
nuto il senatore Signorello, 
che pare un Modigliani, e, 
come era da prevedere, il 
partito di maggioranza re-
lativa ha scrupolosamente 
evitato di compromettersi 
Eppure neUo Scudo cro-
ciato due sono i vincito-
rU a Uvello governativo 
Von. Andreotti e a Uvello 
politico Von. Moro. che non 
ha mai smesso di confer-
mare la necessita di un 
chiaro orientamento a si-

alio scoperto 
nistra del suo partito: i 
risultati conseguiti da co
munisti e socialisti gli han
no dato ragione; e per con
tro i due sconfitti, sempre 
nella DC, sono Forlani e 
FanfanL Tutto questo, a 
nostro giudizio, lo capire-
mo con sempre maggiore 
evidenza nelle prossime 
settimane o nei prossimi 
mesi Jntanto il nostro 
amico on. Mosca si illude 
se crede che la DC si de-
cida a « uscire alio scoper
to*: non si decidera mai, 
e bisognera riuscire a ti-
rarla fuori, alio scoperto, 
suo malgrado. Che sia la 
volta buona? 

«PRI e PSDI per un 
governo a larga base so
ciale »: noi non lo abbia
mo ben capito, ma i colle-
ghi del vCorriere* sono 
piu intelligenti di noi e 
mettiamo che sia cero. Eo-
bene, come si fa a com-
porre un governo a «larga 
base sociale » senza la par-
tecipazione, essenzialc e 
primaria, delle sinistre? 
Invece Von. Tanasst, che 
dovrebbe essere chiamato 
a una cattedra di dizione. 
non ha fatto che parlare 
di cscorrimendo da sini-
sdra a desdra»: e quale 
e stato lo scorrlmendo dei 
voti che I socialdemocrati-
ci non hanno preso? Ci 
sono state, nel corso del
la discussione, battute vi-
vani, invettive e battibec-
chi. Alia fine gli avversari, 
se Dio vuole, non si sono 
riconciltati. 

Fortebraccto 

criminalt scalata ordinate da 
Nixon e ai selvagg! bombarda
menti su Hanoi e Haiphong, 
inviando un appello al Con
gresso degli Stati Uniti e al 
popolo americano 

VVnlter Wilber. David Hoff-
mann. Kenneth Fraser, Lynn 
Guenther. Edison Miller, Ja
mes Cutter. Edwin Hawley e 
Norris Charles hanno chiesto 
oggi di lncontrare i glornali-
sti stranien per esprlmere di
rettamente a viva voce, nel 
corso di un incontro amfche-
vole e senza il rituale proto-
collo che fino ad ora ha mar-
cato questo genere di confe-
renza stampa, la loro ribellio-
ne e la loro indignazlone di 
fronte alle recenti decision! 
delPamministrazione america
na e alia cri minosa scalata 
del horn bard amen ti. 

Era da poco fmito il secon 
do allarme per l'incurslone 
ormai quotidiana e gli aerei 
USA erano vicino ai dlntor-
ni della capitale vietnamita 
quando abbiamo incontrato. 
in una villetta dove sono in-
ternati in un quartiere dl Ha
noi. I prigionieri. che hanno 
voluto dire «a nome d! tutti 
1 nostri colleghl che ragiona-
no e hanno una cosclenzan, 
che e giunto il momento dl 
« farla finita » 

E* Walter Wilber ad aprire 
la conversazione. E" il piti an-
ziano. E* qui dal 1968. quan
do con la promessa della ces-
sazione dei bombardamenti 
fatta da Johnson pensava che 
forse sarebbe finita presto: 
a Nixon ha cercato osnl pre-
testo per giustificare la rlpre-
sa della scalata ma non sap-
piamo proprio come questi 
bombardamenti potranno con-
tribuire a porre fine alia guer
ra Conosciamo gia abbastan-
za I vietnamiti e "applamo 
che desiderano la pace, ma 
non c*e Dare senza indipen
denza e liberta La sola solu-
zione pari ftea *> il ritiro delle 
truppe OSA Non abbiamo 
che un desiderio. rientrare 
nel nostro Paese in pace. Wl-
xon dice di voler proteggere 
le nostre vite e preservare 
la liberta del popolo vietna
mita. Con questi bombarda
menti egll. al contrario. met
te In pericolo le nostre vHe 
e ueclde degli innocentl. in-
tensifica la guerra mentre 11 
mondo vuole la pace Ancora 
una volta domandiamo al no
stri compatrioti e a tutto 11 
mondo di aeire per chledere 
la Dace » 

Wilber non e un uomo po
litico, e semplicemente un 
uomo che ha capito. Parla 
con semplicita e convinzione. 

«Che cosa vl ha spinto a 
chiedere questo incontro? ». 

Wilber ripete: «Deslderla-
mo la fine di questa guerra. 
Molti di noi la pensano co
si. Rappresentiamo certamen
te tutti 1 piloti. Provenlamo 
da different! Stati degli USA, 
da diverse armi. Molti di noi 
sono qui da anni, altri da 
molto meno. ma abbiamo tut
ti un solo desiderio- tornare 
a casa. II nostro messaggio 
e rivolto a tutti i colleghl 
che continuano per ordlne di 
Nixon a bombardare degli In
nocent! ». 

• Per chi votereste se foste 
negli USA?». 

Risponde David Hoffman: 
irPenso che a questa domaa-
da ognuno di noi rispondereo-

Franco Fabiani 
(Segue in ultima pagina) 
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SETTIMANA POLITICA 

II «dopo set te maggio » 

La serie delle r iunioni de
gli organi d i r igcnt i dei par
ti t i ex govcrnat ivi (o aspi-
r an t i a d ivcntar lu t ra bre
ve) avra inizio nella prossi-
ma se t t imana. E ' previs ta 
t r a qualche giorno anche l a ' 
Direzione democr is t iana , al
ia quale sara aflidato il coin-
pito di un p r imo esanie del 
voto in vista del Consiglio 
nazionale del par t i to , che 
probabi lmento si t e r r a alia 
fine del mese. F inora , quasi 
tut t i i d i r igent i democris t ia-
ni hanno aggirato eon molta 
caute la lo scoglio del le scel-
te governat ive ( formula di 
governo, r ieerca del le allean-
ze. p rogramma, ecc. e c c ) , 
sopra t tu t to perche affronta-
r e oggi ques to tema signili-
oa innanzi tut to una cosa, e 
cioe a m m e t t e r e che la «cen-
tral i ta » democr is t iana — al
ia luce del 7 maggio — fa 
acqua da tu t te le par t i . La 
DC aveva chiesto al l 'e let to-
ra to una robus ta a l te rna t iva 
centr is ta , ed i part i t i di cen-
tro, invece, sono andat i net-
t amen te indie t ro . 

La prevalente cautela de
mocris t iana segnala anche , 
come 6 ovvio, T'csistenza di 
dissensi di fondo, che il vo
to non puo fare a l t ro che 
accentuare . Nel corso della 
campagna e le t tora le la diver-
genza di posizioni c s ta ta 
usa ta dallo « Scudo crocia-
t o » s t rumen ta lmen te , pe r 
raccogl iere voti in tu t t e le 
direzioni ; adesso, pero , il 
p rob lema si fa comple tamen-

GIOIA - L'assalto al 
Partito socialista 

te diverso. Nel le scorse set-
t imane , Fanfani , la des t ra 
t radizionale dc (Gonella, 
Polla, Scal faro) , una g ran 
pa r t e dei dorotei (con Pic-
coli in tes ta) c dei tavianei 
ha dato ne t t amen te la pre-
ferenza al cent r i smo. Altr i , 
come Andreo t t i e , For lan i , 
hanno collocato il loro di-
scorso en t ro margini ancora 
piu larghi di ambigui ta . Ru
mor ha cerca to di servirs i 
della ventata filo-ccntrista 
per p r e m e r e sul PSI. Colom
bo, Moro e le t r e cor rent i 
di s inis tra hanno chiesto i 
voti, invece, in nome del 
centro-sinistra . 

E ' logico, dunque , che le 
ipotesi governat ive post-elet-
torali s iano le piu diverse, 
anche a l l ' in terno della DC. 
Gia a suo tempo, For lan i 
par lo della possibility di un 
monocolore « d i rall 'redda-
men to » fino ai congressi 
della DC e del PSI. I social-
democrat ic i ed i socialisti si 
sono pero gia dichiarat i con-
t rar i . Qualcuno ha fatto cir-
colare la voce di un t r ipar-
ti to DC-PSDI-PRI con appog-
gio pendolare sul le ali (vale 
a d i re sul PSI e sul P L I ) : 
ma e evidente che questa 

• non puo essere a l t ro che una 
var iante della proposta cen
tr is ta, da to lo spos tamento a 
des t ra delPasse politico che 
segnerebbe per la sua stes-
sa s t ru t tu ra . 

La des t ra dc, comunque , 
piu che d i scu te re in a s t ra t to 
sul governo da fare, cerca 
di p r e p a r a r e il t e r reno adat-
to. II fanfaniano Gioia ha 
preso l ' iniziativa, in Sicilia, 
p e r l 'espulsione dei sociali
sti dal governo regionale . 
Piccoli ha d ichiara to che 
nessuna esclusione puo esse
r e decisa pregiudiz ia lmente 
dal discorso governat ivo: il 
PSI , cioe, dovrebbe essere 
messo sullo stesso piano del 
PLI . 

II r i su l ta to del voto c la 
discussione aper tas i nella DC 
in un modo ancora non chia-
ro ed esplicito ha avuto i 
suoi effetti su uno dei per-
dent i del 7 maggio, il PSDI. 

SARAGAT - Linea 
« immutata e Immuta-
bi le» 

La minoranza Ferr i -Pre t i ha 
d ichiara to gue r ra a Saragat , 
accusandolo di essere respon-
sabile dello smacco sublto 
dal par t i to , e chiedendo la 
convocazione di un congres-
so s t raord inar io (che la mi
noranza, ovviamente , deside-
r e rebbe giocare su di un 
t e r r eno di pura emot iv i ta ) . 
Saragat ha r isposto convo-
cando i suoi amici ed afier-
mando che la linea del PSDI 
e « i m m u t a t a e immutabile ». 
II colpo di bar ra saragatt ia-
no e l 'es tromissione di Ferr i 
dalla segre ter ia del part i to , 
secondo l'ex capo dello Sta-
to, non avrebbe avuto effet
ti negat ivi : sa rebbe servito, 
anzi, ad evi tare al PSDI una 
frana a s inis tra . I voti per-
duti a des t ra — affermano 
Saragat e Tanassi — sono 
un r i su l ta to secondar io del 
r ecupero operato dalla DC, 
la qua le ha « s u c c h i a t o » 
molti voti agli al leati piu 
pross imi . E la maggioranza 
sa raga t t i ana considera questo 
fenomeno alia s t regua di un 
servigio reso alia nazione. 

La Malfa ed il PRI sono 
disposti ad appoggiare la DC 
su qualsiasi t e r reno . Delusi 
non poco dal r i sul ta to , che 
avevano previs to add i r i t tu ra 
squi l lan te per loro, t repub-
blicani si appres t ano a ri-
pe te re operazioni del t ipo di 
quel la pres idenziale del 24 
d icembre? 

Candiano Falaschi 

Per gli scontri avvenuti tra dimostranti e polizia il 5 maggio 

A Pisa altre 32 nuove denunce 
dopo I'avocazione di Calamari 

- ^ * i 7 • 

Ancora nessuna iniziativa per colpire i responsabili della fragica uccisione del giovane 

morto in carcere - leri grande manifestazione popolare con il compagno G.C. Pajetta 

Dal nostro inviato 
PISA. 13. 

La mano del noto Calamari, 
procuratore generate dl Firen-
ze, si e fatta ben presto sentl-
re. Ieri il magistrate, che vle-
ne chiamato «il governatore 
della Toscana » per le sue Idee 
reazlonarie e per il modo 
autor l tar io con cul tenta dl 
imporre I suoi indirlzal a tut-
ta la maglstratura della reglo-
ne, aveva avocato a se. sot-
traendolo alia procura di Pi
sa. 11. procedlmento penale 

Manifestazioni 
in Italia 

per il Vietnam 
Numerose manifestazioni 

di solidarieta con la lolta 
del Vietnam, contro I'ag 
gressione americana si svol-
geranno oggi e nel prossimi 
giorni. Venerdi scorso una 
grande manifestazione, nel 
corso della quale ha parla-
to il compagno Di Giullo, si 
e tenuta a Livorno. Nel bo-
lognese si svolgono un cen-
tinaio di comizi, oltre cin-
quanta sono previstl in Pu-
glia. Ecco le altre principal! 
manifestazioni: 
OGGI 

Ercolano (Napoli), Altno-
vl; Bergamo, Cossutta; Arez-
zo, Dl Giullo; Savona, Nat-, 
ta; Trento, Gruppi (attlvo); 
Senigallia, G. Pajetta; Ru-
vo di Puglia (Bari), Sicolo; 
Blsceglie (Bari), Vacca. 
DOMANI 

Trieste, Cuffaro; Vlareg-
gio, Trombadori-Agnoletti. 
MARTEDI' 

Forli, Boldrini; Piombino, 
Pavolini. 

aperto sulla morte del ven-
tenne anarchico Franco Se-
rantinl . nssasslnato dagll 
agenti dl polizia. dopo aver 
avocato nei giorni scorsi an
che l'indagine sui tumult l al 
comlzio mlsslno dl venerdi 5 
maggio. 

Ed ecco, a sole ventlquat-
t ro ore di distanza. il primo 
frutto: un funzlonarlo della 
questura dl Pisa e s ta to con. 
vocato in mat t inata dalla Pro
cura generale dl Firenze. o 
sublto dopo si e appreso che 
al t re 32 persone sono s ta te de-
nunciate. aggiungendosi all'e-
lenco del sei cittadlnl tu t tora 
in stato di arresto ed alia 
ventlna dl persone gia prece-
dentemente denunciate. 

Diciassette denunce rlguar-
dano 1 reatl dl adunata sedl-
ziosa, aggravata dall'aver pro-
mosso la manifestazione. vi-
lipendlo delle forze dl polizia. 
violenza oltraggio e resisten-
za alia forza pubblica. dan-
neggiamento nggravato. esplo-
sione di ordigni Incendlarl, 
Istigazlone a delinquere. Tra 
1 denunciatl. quasi tut t i ade-
rent! al gruppo «Lotta Conti-
nua» . vi 6 anche il professo 
re universitario Giorgio Bru-
gnoli. Uno del denunciatl. Sal 
vatore Lo Bello di 31 annl . 
e anche accusato di detenzio-
ne e trasporto in luogo pub-
bllco dl ordigni esplodentl. 

Altre 14 denuncie si riferl-
scono ai reati di adunata se-
dlziosa e tenta ta turbatlva di 
propaganda elettorale. Tra I 

A Milano il 19 maggio 
il Congresso FIMCISL 

E* stato convocato a Mila
no, per 11 19 e 20 maggio al 
teat ro S. Babila. il congresso 
nazionale straordinario dei 
metalmeccanlci della CISL 
per l 'unita sindacale e 11 con-
seguente scioglimento della 
Federazione. 

I sindacati confederali chiamano alia lotta per risolvere la crisi delPistruzione 

VERSO LO SCIOPERO NELLE SCUOLE 
II 24 e il 25 maggio si asterra dal lavoro il personale insegnante e n p n insegnante delle 
elementari* medie, superiori, universita - I motivi del disaccordo dei sindacati « autonomi» 

Gli auguri 
di Longo per 

i 75 anni 
del compagno 

Di Bartini 
Ricorre oggi il settanta-

cinquesimo compleanno del 
compagno Roberto Di Bar
tini. II compagno Di Barti
ni fece parte del PCI fin 
dalla fondazione: dopo l'av-
vento del fascismo in Ita-

. lia. ando nell'Unione Sovie-
.tica. do\e vive ancora og
gi. svolgendo la sua attivi-
ta come ingeKnere; fu uno 
dei pionicn dell'industna ae-
ronautica sovictica. 

II presidente del PCI. Lui-
gi Lonjio. ha inviato al com
pagno Roberto Di Bartini il 
seguentc telegramma: 

«Ti invio per il tuo 75° 
compleanno affettuosi augu
ri anclie a nome del nostro 
Partito di cui sei stato co-
raggiosn miiitante negli an
ni delle prime lotte proleta-
rie contro il fascismo. A 
questa lotta e alia costru-
zione del socialismo hai 
continuato a dare nell'URSS 
1'alto contnbuto della tua m-
telligenza e del tuo lavoro 
ottenendo ritonosciment! di 
cu:. enmc conuiniiti i!n!ia-
n:. siaino partico'.armente 
heti e fieri Con i nostri 
ca!oro^i sainti. ncev: I'augu 
no di b'lon !a\oro e ri: 
buona salute r^r lun^h: an 
ni ancora. Ling: Lonzo ». 

Assegnati ieri 
in Campidoglio i 
«Mercurio d'oro» 

La X'olgsky AvtomobiUke Za-
\od. il comples^o automobi-
Mico sorto in URSS. a Toghat-
tisrad. i! riuotidiano infilese 
< The Time.- ^. le Ferrovie del
lo Stato e la societa Saiwa 
hanno nce\uto qm-sranno il 
Mercuno d'onv il nconoscimen-
to destmato. per iniziativa del 
Centro giornalistico annali. alle 
aziende italiane c europce di-
stintesi per lo sviluppo produt-
tivo e il contnbuto dato alia 
eooperazionc intcmazionale. I 
premi sono stall consegnati ieri 
rclla sala della Protomoteca. in 
Campidoglio. Alia cerimonia 
crano rappresentate quindici na-
zioni: URSS (ha ntirato il Mer-
curio d'oro il vice-ministro del-
1'industria automobiiistica. si-
gnor Polakov. che era accom-
pagnato riaH'ambasciatore so-
\ietico a Roma, signor Rijov). 
Danimarca. Crcoslnvacchia. Un-
pheria. Grecia. Repuhhlica Fe-
derale Trdcsca. Jugoslavia. 
Svizzera. Spagna. Portogallo. 
Svezia. (Iran Bretagna. Fran-
cia. Olanda oltre. nattiralmente 
All'Italia. Le Frrrovie dello Sta 
tn erano rappresentate dal rii 
r t t torr grnerale. ingrgnerc Fi-
BDJ>O Bordoni. 

Fra dieci giorni, se non in-
terverranno fatti nuovi, scio-
perera per 48 ore il perso
nale di tu t te le scuole, dalle 
elementari alle universita. 
Davanti a que i ta decisione dei 
sindacati delle Confederazlonl 
— CGIL, CISL e UIL — le 
organizzazioni a autonome » 
hanno assunto un attegiamen-
to negativo. Secondo gli « au
tonomi » infatti questo scio-
pero non s'ha da fare, per-
ch6 il governo ha annunciato 
neU'uItimo Consiglio dei ivli-
nistri alcune misure In fa-
vore dei docenti e dei non 
docenti ed e giusto quindi at-
tendere di vedere se manter ra 
gli impegni. Questa sorta dl 
« fiduciasfl attesa » dovrebbe 
comprendere. sempre secondo 
i sindacati autonomi. tut to il 
periodo che va da adesso alia 
ncostituzione del nuovo go
verno. 

II disaccordo fra 1 sindacati 
confederali e quelli autonomi 
va pero molto oltre la que-
stione dei tempi della lotta. 

S. rontrappontjono due mo 
di diversi di affrontare tu t ta 
1A temaiica del mondo della 
.scuola. Vale la pena ricor-
darne qui i termini essen-
ziali partendo da una con-
statazione che puo apparire 
margmale. ma non lo e. 

(Bnsti considerare che 6 
I'unica categoria priva di con
tral to. dato che l'approvazio-
ne dello stato ^iuridico vie-
ne nnv:at-a di legislatura in 
le?'s!atura> 

II 24 e il 25 rmsreio le Con-
federa/inni chiamano alio 
sciopero tutf. i lavora 
tori scolastici. dai mae
stri ai professor! universitari . 
da: bidelli al personale di se-
sreteria ai < non di ruo 
io;. Quesfimpostazione esclu-
de a priori una caratte-
r.zzazione se t tonale della lot-
t*, bandendo 1'impostazione 
— caratteristica del sindacati 
autonomi ~ delle rivendica* 
z:oni spezzettflte per la cate
goria, per erado di scuola, 
per titolo, anzianita. orar io , 
ruolo. ecc. La crisi della scuo
la. affennano i sindacati con
federal!, e una crisi che ri-
guarda sia tutti coloro che vl 
operano (docenti e non do
centi) sia i lavoraton in ge
nerale. i quali ne sono i mag-
giori utenti e commiss 'onari . 
Finora :1 personale scolastico 
ha fatto la parte della eene-
rentola ed i governi che si 
sono succeduti da vent 'ann: a 
questa parte lo ha trascu-
rato e in^annato. r imandando 
di anno in anno question! es-
senzia'.i quali !o stato g:url-
dico 

C:6 e potuto avvenire per
che il personale della scuola 
si e sempre presentalo alia 
t ra t ta t iva , per colpa e volon-
t a de; sindacati autonomi, con 
decme e decine di rivendica 
zioni settoriali, spesso le une 
contrast<uiti con le altre. mai. 
comunque. collegate ad una 
visione generale delle solu 
zion: da darsi alia cri«5» della 
scuola E' proprio questa vl-
s one eenerale. che d'a'.tronde 
si articola in singole e con 
cretissime rivendlca7loni, che 
da forza e valore ^lle richie-
s t e degli insegnanti e del per
sonale scolastico Chledere 
aumentl marginal!, fine a se 
stessi. es t remamente differen-
ziat:. mdebolisce h lotra men 
t re la rafforza rollegare la 
revisione globale degli stipen-

di e di tu t t a la s t ru t tu ra delle 
carriere a una funzlone dl-
versa deH'insegnante e di tut-
to il personale in una scuola 
diversa. In una scuola 
che realizzi il d i r i t to alio stu
dio. col tempo pieno, con pro-
grammi e metodi dl Insegna-
gnamento e di s tudio rinno-
vati. e ovvio che 1 docenti e 
il resto del personale abbiano 
orari. t ra t tamento economico 
e di carriera adeguati Ecco 
quindi che alia loro lotta sono 
interessati In modo diretto an
che gli altri lavoratorl Da 
qui le radici di una nuova 
unita all ' interno della catego
ria e di una nuova unita al 
res terno. con gli altri lavora
t o n . Da qui — e non e di 
secondaria importanza — una 
maggiore forza contrat tuale 
della categoria. 

Da quest ' iinpostazione gene
rale deriva 1'attuale disaccor
do fra i sindacati confederali 
e i sindacati autonomi So-
stengono giustamente 1 con
federali che le marginali e 
sconnesse promesse fatte dal 
Consiglio dei Ministrl (qual
che acconto differenziato e 
parziale) sono da respingersl 
perche mirano a perpetuare 
il metodo del rinvio. delle 
concessioni disarticolate, delle 
a mance n che ne incidono sul 
t ra t tamento economico. n6 sul
la posizione professionale. II 
governo deve invece essere co-
s t re t to a t ra t ta re (i prossimi 
due s iomi di sciopero sono 
mfatti come inizio di una lotta 
piu generale) non gia su que
sta o quella concessione. ma 
sulla piattaforma globale che 
i sindacati confederali hanno 
presentato da tempo e che ha 
come filo conduttore i! rinno-
vamciTo della scuola e la nuo
va funzione degli insegnanti. 

Mercoledi incontro con il governo 

Le compagnie assicuratrici 
premono per tariffe piii alte 
I rappresentanti delle com

pagnie di assicurazione si in-
contreranno mercoledi con il 
ministro per r indus t r ia . on 
Gava per chiedere un aumen 
to delle tariffe dell'assicura 
zione obbligatoria delle auto 

Le compagnie, attraverso 
una nota diffusa da una agen-
zia di stampa, tentano di di-
mostrare che il servizio avreb
be subito sravi perdite. Si 
t ra t ta di cifre del tut to in-
controllate e incontrollabili 
con le quali le compagnie 
intendono premere sul go
verno 

La realta e che le stesse 
posizioni assunte dal ministro 
Gava, il quale non ha offexto 
alcuna garanzia di r idurre la 
assicurazione auto che. essen-
do obbligatoria. e diventata 
una vera e propria imposta 
che grava in modo notevole 
sul bilancio dei cittadini. han 
no dato adito alia campagna 
condotta dalle compagnie di 
assicurazioni. Lo stesso Gava 
infatti. in recenti Interviste 
di fatto ha avallato alcune 
posizioni delle compagnie 

Proprio mentre srava su mi 
Iioni di automobilLsti il peri-
co!o di nuovi oneri. e piu che 
mai necessario portare avanti 
il discorso sulla necessita di 

una diversa regolamentazione 
della intera materia in modo 
da arrivare alia pubblicizza-
zione del servizio cosl come 
e stato proposto dal PCI. 

In Piemonte 
il PCI 

ha superato 
il 100% 

degli iscritfi 
In Piemonte 11 PCI ha rag-

giunto e superato il 100% de
gli iscritti al partito per il 
1972. II significativo risulta
to e stato comunicato al 
compagni Luigi Longo ed En
rico Berlinguer con un tele-
gramma del segretano regio 
nale del parti to in Piemon
te, compagno Gianni Furia, 
che dice: « I comunisti ple-
montesi annunciano il supe-
ramento degli iscritti 1971 
con oltre 7 mila nuovi com
pagni. Continua 1'azione di 
proselitismo al Partito e alia 
FGCI per consolidare positivo 
risultato elet torale». 

denunciatl sono due studentl 
greci, Mankos Pappas e Spl-
ridione Stanatakis. 

Un'ultima denuncia 6 per dl-
vulgazione della s tampa in 
vlolazione delle norme dl leg-
ge: si t ra t ta dl una persona 
che stava dlffondendo il foglio 
dl un gruppetto estremistico. 

Come si vede. 1'azlone pe
nale rlguarda soltanto un 
aspetto dei gravissimi episodi 
accadutl il 5 maggio a Pisa. 
e cio6 gli incidenti veriflcatl-
si Intorno al comlzio missino. 
Ci6 sembra gia dire qualche 
cosa sulla piega che si vuol 
dare alle Indaginl. 

Nulla Infatti per ora si fa 
per individuare e colpire i re
sponsabili dell'episodio vera-
mente agghlncciante avvenuto 
in quella clrcostanza: l'assas-
sinio dl Franco Serantlni; ne 
per accertare come sia potuto 
accadere che un giovane arre-
stato sia stato lasclato morl* 
re in carcere. privo di qual
siasi forma di assistenza. 

Quest! sono i fattl sul qua
il bisogna fare plena luce. 
Blsogna sapere quali respon
sabili dell 'ordine pubbllco Inci-
tarono gli agenti a un tale 
furore da trasformarsl in una 
violenza omicida; se le violen-
ze sul fermati e gli arresta-
ti (come risulterebbe da alcu
ne attestazioni) si r ipeterono 
anche nella caserma di via 
San Francesco; come mai 
nessun medico visito Franco 
Serantlni (11 quale aveva ri-
portato. come e risultato dalla 
autopsla, due fratture al cra
nio. una lesione al polmone. 
gravl contusioni ed escoriazlo-
nl In tut to 11 corpo); perche 11 
giovane non e stato rlcovera-
to neU'infermeria del carcere 
neanche dopo Pinterrogatorlo 
da parte del magistrato. av
venuto sabato matt lna; come 
mai cl si avvide delle condt-
zlonl dlsperate dl Franco Se
rantlni solo alle 8.45 dl dome
nica. quando venne flnalmen-
te chiamato un medico, il qua
le — arr lvato un'ora dopo — 
non pote che constatare che 
11 giovane era gia morto da 
qualche minuto; quale oscuro 
retroscena si nasconde dletro 
il tentativo compiuto dalla di
rezione del carcere dl ot tenere 
dall'ufficiale di s ta to civile del 
«*.omune 11 « nulla osta » per 11 
t raspor to della salma, tentati
vo sventato dalla solerzia del 
dipendente comunale. che im
pose l ' lntervento della magi
s t ra tura e quindi consentl dl 
procedere In .segulto ., alia 
autopsia della salma. 

Su quest! puntt il P.G. Ca
lamari e chiamato a far luce, 
avendo voluto, per motlvo 
non dichiarato ma intuibile, 
avocare a se le indaginl. La 
reazlone e lo sdegno per que
s ta decislone del dottor Cala
mari sono ancora vivi negll 
ambient! della procura della 
repubblica pisana dove si sot-
tolinea che l'avocazlone del 
procedimenti penali, anche se 
consentita dalle norme ancora 
In vigore. tocca una delle p'Q 
gelose prerogative dei magi-
s t ra t i , e una delle garanzie di 
una giustizia democratlca. 

Com'e noto. Franco Seran
tlni era fielio di genitorl igno 
ti e pertanto nessun parente 
avrebbe potuto costituirsi par
te civile nel procedimento con
tro 1 suoi ancora sconosciuti 
assassini e contro 5 responsa
bili. dirett! o lndiretti . della 
sua morte Si 6 dunque dovu-
to far ricorso a una vecchia 
norma di le£;<ie. che consente 
in determinati casi I'iniziat'.va 
popolare. per nominare due 
avvocati di par te civile, i qua
li hanno gia inlziato la loro 
attivita ottenendo tra l 'altro. 
la partecipazione di due per ' t i 
di parte aH'autoosia La voce 
che corre e per6 che il P G . 
Calamari intenderebbe non r!-
conoscere piii la nomina d! 
una parte civile, e ci6 non puo 
che aggravare 11 sospetto su 
eventuall manovre per tenta-
re di evitare che piena luco 
sia fatta. 

Ma su questo terreno deMo 
accer tamento completo di tut
te le responsabilita sono decisi 
a battersi fino in fondo l co
munisti e tu t te le forze demo 
crat iche di Pisa. Tale volonta 
e s t a U espressa con forza 
questa sera, nel corso di una 
grande manifestazione popoln 
re durante la quale ha par-
lato il compagno G'ancarlo 
Pajetta. 

Andrea Pirandello 

Pesante interferenza nella situazione politica regionale 

Sicilia: la curia appoggia la destra dc 
Esplicito riferimento alia possibility di nuove elezioni al Parlamento regionale per permettere alia DC 
di recuperare le perdite del 13 giugno dello scorso anno - Tentativo di spostare I'asse politico siciliano 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 13 

Con un gesto tanto pesan
te quanto indeb:to la curia 
di Palermo e mtervenuta ne
gli sviluppi della vicenda po
litica siciliana. m pieno so 
stegno alle manovre Integra 
l:ste e reazionarie del grup 
po fanfaniano che fa capo a»-
l'on. Gioia 

Rlvestendo 1 panni da lun 
go tempo smessi. la curia ha 
fatto espnmere infatti al sun 
organo ufficlale Voce nostra 
un caloroso plauso all'inizin 
tiva dei fanfanlani (ora anch^ 
degli andreottlani Drago e Li
ma). concordata sulla necea 
sitA che la DC « tenga co.i 
t o » dei rlsultati del voto d: 
domenlra scorsa, e open quin
di rapidamente per il « r o 
vesciamento • di una s i tua/ is 
ne s!no a leri s enamente iptr-
tecata dal comunisti », come 
niente meno sarebbe 11 cen

t ro sinistra siciliano. 
Rendendo esplicito 11 diser-

?no fanfaniano di estromettf 
re i socialist! dal governo 
della regione. Voce nostra av 
verte che. in mancanza di un 
« cmarimento ». « vl sono i ri
med; che la democrazia of 
fre ». Dal momento che il ri
med io non e cer tamente ne 
un monocolore m i n o n t a n o . nc 
una numericamente impossi 
bile soluzione centrista. e me
no che mai un governo co: 
fascist!, non resta cne — r o 
me « r medio n — il tentativo 
di scioghere forzosamenie :l 
parlamento siciliano per an 
dare a nuove elezioni con Io 
tntcnto di umiliare ulterior 
mente 11 PSI e. soprat tu t to . 
rt! consentlre alia DC dl r» 
guadagnnrc le posizioni per-
dute il 13 giugno dello scor 
so anno. 

A questo punto debbono cu 
dere le Illusion! dl chl — co

me t rompagni socialist; 
riteneva che la sort i ta di 
G o:a fosse un fatto isolato. 
Gli ultimi sviluppi mostrano 
infatti che quella in a t to e 
Invece parte di una operazio-
ne ben piu eomplessa e cor-
P'»sa. una azione che perse* 
gue f:ni che travalicano pro-
babilmente lo stesso ambito 
regionale. 

Due sono Infatti gli obiet-
tivi che fanfamam e dorotei 
perseguono, spallegglatl — co 
me abbiamo visto — anche 
da Importantl settor: del d»-
ro siciliano In primo luogo 
11 bersaglio che Gioia, Lima. 
ecc. vogliono colpire e l'as^e 
politico siciliano. La richip-
s ta dl convocazione del co-
mitato regionale della DC ha 
proprio questo senso: trasfe 
rire pari pari In Sicilia il 
tentativo dl svnlta centrista. 
o. comunque, crcare le pre 
messe per un contesto nel 

quale I'alleanza coi socialist! 
sia ridotta ad un lnvolucro 
senza contenuto. e. principal-
mente senza alcuna possinili-
ta operativa. Cid. d'altra par-
te, ben s'accorda col deside-
r io dei fanfaniani e degli an 
dreottiani di bloccare da po 
sizioni di forza, e con un In-
terlocutore indebolito, la que-
stlone della attribuzione del
le numerose canche pubbli-
che ancora scoperte In Si
cilia. 

Ma dletro questo obiettivo 
e'e l 'altro. e ben piu giavs, 
di rendere mgovernabile la 
Regione — nerche di questo 
si t ra t ta — per poter impor
re quella nuovi consultazio-
nc elettorale che sembra es 
sere 11 vero fine del gruppi 
d c . che — dopo le elezioni 
rcgionali del '71 — si sono 
vistl fortomento ridimensiona-
ti nel p i r ' amen to s.ciliano. 

Mimmo Russo 

Dopo II successo 

elettorale de! 7 maggio 

Messaggi 
al PCI 

dai partiti 
fratelli 

A nome del CC del Part i to 
comunista romeno, 11 compa
gno Nicolac Ccausescu ha in-
dirizzato al PCI questo mes-
saggio: 
« Cari compagni, 

vi preghiamo di ricevere, 
da parte del Comltato cen-
trale del Part i to comunista 
romeno, dei comunisti e dl 
tutt i 1 lavoratorl del nostro 
paese. nonche da mia parte 
personale. cordiall congratu-
lazloni per i rlsultati otte-
nuti nelle elezioni parlamen-
tarl del 7 maggio. Vi augurla-
mo nuovi success! nella vo-
stra attivita dedicata al pro-
gresso, prasperita e alia feli-
cita del popolo Itallano». 

II compagno E. Honecker 
ha scritto al compagno Ber
linguer.-
«Caro compagno Berlinguer, 

il Comltato centrale della 
SED si congratula con 1 com
pagni del PCI per 11 loro im-
ponente successo alle elezioni 
parlamentari . Auguriamo al 
PCI nuovi progressl nella lot
ta per i dirlttl democratici dei 
lavoratorl, per la pace e 11 
progresso soclale». 

Messaggi sono statl Inviati 
al nostro Parti to anche dal 
compagno Vincent, a nome 
del Part i to svizzero del lavo
ro, e dal compagno Gildo Ga-
speroni, 11 quale, nell'esprl-
mere i rallegramentl del co
munisti della Repubblica dl 
San Marino, ha sottollneato 
che II grande successo eletto
rale del PCI e « u n successo 
di tutt i I lavoratorl Itallanl 
lmpegnati nella lotta contro 
11 pericolo fasclsta e per fare 
avanzare il Paese sulla stra-
da della liberta, della demo
crazia, delle riforme e del so-
cialismo ». 

Violenze 
della polizia 

contro obiettori 
di coscienza 

VICENZA. 13. 
Oggi in piazza Dei Signori. 

durante una manifestazione anti-
militarista indetta da gruppi 
cattolici non violenti. la polizia 
e intervenuta arrestando senza 
alcun motivo manifestanti e 
semplici passanti. Nel quadro 
di una manifestazione si racco-
glievano firme contro 1'attuale 
legge sugli obiettori di coscienza 
e i manifestanti attendevano 
di iniziare il dibattito puhblico 
nel corso del quale due obiet
tori avrebbero dovuto consegnar-
si ai carabinieri. Improvvisa-
mentc. con premeditazione. ese-
guendo evidentemente degli or-
riini. i celerini intervenivano 
picchiando e arrestando gli 
obiettori e anche tin semplice 
passante. 

• • • 
Nel corso di una analoga ma-

nifesta7i'one. svoltasi ieri sera a 
Roma-Ccntoccllc. in piazza dei 
Mirti. un giovane dopo avere 
stracciato la rartolina di chia-
mata alle armi. si e consegnato 
al commissario della zona. 

Assicurazioni: 
chiesto incontro 

con Donat Cattin 
Un incontro al ministero del 

Lavoro e s ta to chiesto dalle 
segreterie confederali della 
CGIL, CISL e UIL e dalle se
greterie na7lonali dei lavora-
tori delle assicurazioni in re-
lazione alia vertenza per 11 
rinnovo contrattuale 

Nel darne l'annuncio un co
municato sindacale den'inma 
K l 'intransi^^nte e prevarkat*'1-
rio at tegsiamento assunto dal 
la contron-irte e In partico'a-
re dall'ANIA che, d i sa t ten ien 
do l'intera tematica rivendi-
cativa. tende a mantenere 1 
lavoratori delle agenzle e del
la produzione del ramo assl-
curativo in deplorevoli ed ana-
cronistiche condizioni di la
voro ». 

« L a reslstenza padronale a 
una proficua ripresa del dia-
logo — osserva ancora il co
municato — si rivela stru-
mentale e provocatoria, so
pra t tu t to se si considera il 
momento assai favorevole al
le imprese di assicurazione 
in conseguenza della legge 
sulla assicurazione obbligato
ria della RCA, il cui servizio 
pubblico e s ta to affidato alle 
imprese privates). 

ESTRAZIONI LOTTO 
. . . » Ens-

del 13 maggio 1972 lotto 

BARI 7 66 46 63 26 
CAGLIARI 70 18 1 17 84 
FIRENZE 34 79 21 2 32 
GENOVA 58 45 70 25 21 
MILANO 58 65 7 34 36 
NAPOLI 60 31 53 78 36 
PALERMO 79 30 84 89 69 
ROMA 49 50 82 14 44 
TORINO 44 40 8 82 85 
VENEZIA 58 24 15 13 86 
NAPOLI (2n esfratto) 
ROMA (2n estralto) 

1 
2 
X 
X 
X 
X 
2 
X 
X 
X 
X 
X 

Ai 5 « 12 » vanno L. 7.973.000. 
Al 166 € 11 » L. 180.000. Al 1.711 
• 10» L. 17.2M. 

I deputati del PCI 
e i senatori della 

sinistra unita 
Pubblichiamo l'elenco degli eletti comunisti alia 

Camera dei deputati e degli eletti nelle liste della 
Sinistra unita al Senato della Repubblica. 

Camera 
TORINO • NOVARA 

VERCELLI 
Glancarlo Pajetta; Mario 

Garbi; Vlto D'Amico; Gio
vanni Furia; Ugo Spagnoli; 
Alberto Todros; Tulllo Be-
nedelll; Carmen Casapleri 
in Quagliottl; Eraldo Gasto-
ne; Mario Tamlni. 

CUNEO - ALESSANDRIA 
AST I 

Ugo Pecchioli (opta per II 
Senato); Bruno Fracchia; 
Aldo Mirate; Isacco Nahoum. 

GENOVA • IMPERIA 
LA SPEZIA • SAVONA 
Alessandro Natta; Giorgio 

Bini; Giuseppe D'Alema; 
Sergio Ceravolo; Piero Gam-
bolato; Francesco Dulbecco; 
Giuseppe Noberasco. 

MILANO • PAVIA 
Luigl Longo; Aldo Torlo-

rella; Marco Baccallni; Giu
seppe Carra; Alberto Mala-
gugini; Giorgio Milani; Giu
seppe Iperlco; Silvio Leo-
nardi; Guido Venegoni; 
Francesco Zoppettl; Cecilia 
Chiovini; Roberto Baldas-
sari. 

COMO - SONDRIO 
VARESE 

Aldo Tortorella (opta per 
Milano); Vincenzo Corghi; 
Claudio Donelli; M. Agosti-
na Pellegatla. 

BRESCIA - BERGAMO 
Armando Cossutta (opta 

per il Senato); Dolores Ab-
biati; Adelio Terraroli; Giu
seppe Chiaranle. 

MANTOVA - CREMONA 
Giancarlo Pajetta (opta 

per Torino); Mario Bardel-
I I ; Renato Sandri; Antonio 
Caruso. 

TRENTO - BOLZANO 

Sergio De Carneri. 
VERONA - PADOVA 
VICENZA - ROVIGO 

Franco Busetto; Mario 
Adrlano Lavagnoli; Maruz-
za Astolfi; Sergio Pellizzari; 
Emilio Pegoraro. 

VENEZIA • TREVISO 
Enrico Berlinguer (opta 

per Roma); Girolamo Fe-
derici; Giovanni Pellicanl; 
Alessandro Tessari; Renato 
Ballarln. 

UDINE - BELLUNO 
GORIZIA - PORDENONE 
Mario Giovanni Lizzero; 

Silvano Bacicchi (opta per 
il Senato); Giovanni Bortot; 
Menichino Lorenzo. 

TRIESTE 
Albino Skerk. 

BOLOGNA - FERRARA 
RAVENNA - FORLI' 

Arrigo Boldrini; Peppino 
Aldrovandi; Franco Buzzoni; 
Veraldo Vespignani; Giovan
ni Giadresco; Renata Talas-

si; Venerio Accreman; Adn'a-
na Lodi; Eugenio Peggio; 
Sergio Flamigni; Giulietta 
Fibbi; Giuseppe Venturoli. 

PARMA - MODENA 
PIACENZA - REGGIO EM. 

Leonilde Jotti; Rubes Tri-
va; Alessandro Carri; Re
nato Finelli; Vincenzo Bal-
dassi; Decimo Martelli; Lu-
ciana Sgarbi; Piergiorgio 
Bottarelli; Carlo Cerri. 

FIRENZE - PISTOIA 
Carlo Alberto Galluzzi; 

Adriana Fabbri in Seroni; 
Roberto Marmugi; Roberto 
Giovannini; Renato Monti; 
Sergio Tesi; Ccsarino Nic-
colai; Marino Raicich. 

PISA • LIVORNO 
MASSA CARRARA 

Umberto Terracini (opta 
per il Senato); Aldo Arzilli; 
Bruno Bernini; Leonello Raf-
faelli; Mauro Silvano Lom
bard!; Marcello Di Puccio; 
Alfredo Bianchi. 

SIENA • AREZZO 
GROSS ETO 

Fernando Di Giulio; Dani-
Io Tani; Emo Bonifazi; Au-
relio Ciacci; Ivo Faenzi. 

ANCONA - PESARO 
MACERATA - ASCOLI P I C 

Luciano Barca; Gianfilip-
po Benedetli; Renato Bastia-
nclli; Domenico Valori; Giu-
liano De Laurentiis; Giorgio 
De Sabbata. 

PERUGIA - TERNI - RIETI 
Pietro Ingrao (opta per la 

Calabria); Luigi Anderlini 
(indipendente); Mario Bar- , 
tolini; Ludovico Maschiella; 
Fabio Ciuffini; Franco Coc-
cia. 

ROMA - VITERBO 
Enrico Berlinguer; Carla 

Capponi; Gabriele Giannan-
toni; Custode Fioriello; Fran
co Assante; Giuseppe Citta
dini; Mario Pochetti; Anna 
Maria Ciai; Aldo D'Alessio; 
Antonello Trombadori; Ugo 
Velere; Gino Cesaroni; An-
gelo La - Bella. 

L'AOUILA . PESCARA 
CHIETI - TERAMO 

Enrico Berlinguer (opta 
per Roma); Federico Brini; 
Attilio Esposto; Vinicio Sci-
pioni; Tommaso Perantuono. 
CAMBOBASSO - ISERNIA 
Giulio Tedeschi. 

NAPOLI - CASERTA 
Giorgio Amendola; Giorgio 

Napolitano; Aldo Masullo; 
Luigi D'Angelo; Carlo Fer-
mariello (opta per il Sena
to); Vincenzo Raucci; Ange-
lo Maria Jacazzi; Antonio 
D'Auria; Domenico Conle; 
Egizio Sandomenico; Elrene 
Sbriziolo De Felice. 

BENEVENTO - AVELLINO 
SALERNO 

Giorgio Napolitano (opta 
per Napoli); Gaelano Di Ma
rino; Tommaso Biamonte; 
Stefano Velrano; Mario Ci-
rillo. 

BARI - FOGGIA 
Giorgio Amendola (opta 

per Napoli); MIchele Plstil-
lo; Mario Glnnninl; Giusep
pe Gramegna; Mario Vin
cenzo Di Gioia; Sergio Se-
gre; Savino Giuseppe Vanla; 
Enrico Piccone. 

LECCE - BRINDISI 
TARANTO 

Alfredo Relchlin; Vlto An-
gelinl; Mario Foscarlnl; Pa-
squale Pascarlello; Llvio Ce-
sare Stefanelli. 

POTENZA - MATERA 
Gerardo Chiaromonte (opta 

per II Senato in Campania); 
Donato Scutari; Nicola Ca-
taldo. 

CATANZARO - COSENZA 
REGGIO CALABRIA 

Pietro Ingrno; Francesco 
Catnnzarlti; Epifanio Giudi-
ceandrea; Giovanni Laman-
na; Girolamo Trlpodi; Gi
no Plcclotto; Grazia Riga. 

CATANIA • MESSINA 
SIRACUSA - RAGUSA 

ENNA 
Paolo Bufalinl (opta per il 

Senato); Ccsare Terranova 
(indipendente); Giuseppe Gu-
gllelmino; Giuscppa Mendo-
la; Alfredo Bisignanl; Beni
to Cerra; Filippo Tralna; 
Giuseppe Mancuso. 

PALERMO TRAPANI 
AGRIGENTO 

CALTANISSETTA 
Emnnuele Macaluso; Ccsa

re Terranova (opta per Ca
tania); Plo La Torre; Nnza-
reno. Vitali; Vincenzo Mi-
celi; Salvatore Riela; Sal-
vatore La Marca; Alessan
dro Ferretti. 

CAGLIARI SASSARI 
NUORO 

Umberto Cardia; Giovan
ni Berlinguer; Luigi Marras; 
Mario Pani; MIchele Colum-
bu (Part. Sardo d'Azione). 

Senato 
PIEMONTE 

Ugo Pecchioli; Giuseppe 
Vignolo; Franco Antnnicelli 
(Indipendente); Pietro Sec-
chia; Andrea F i l l p p i 
(Psiup); Pietro Germano; 
Carlo Galante Garrone (in
dipendente). 

LIGURIA 
Gelasio Adamoli; Carlo Ca-

valli; Flavio Luigi Bertone; 
G. Battista Urban); Nedo 
Caneltl. 

LOMBARDIA 
Armando Cossutta; Agosti-

no Zavattini; Renato Cebrel-
l i ; Rodolfo Pietro Bollini; 
Tullia Romagnoli Carettoni 
(indipendente); Giuseppe Ga-
roli; Modesto Gaetano Mer-
zario (Psiup); Giorgio Pie
ro Piovano; Lelio Basso (in
dipendente); Ada Valeria Bo 
nazzola; Mario Venarui; Gui
do Venegoni (opta per la Ca 
mera); Generoso Vincenzo 
Enrico Petrella. 

VENETO 
Cesco Chinello; Giuseppe 

Samona (indipendente); Ce-
sare Marangoni; Adelio Al-
barello (Psiup). 

FRIULI VENEZIA GIULIA 
Silvano Bacicchi; Paolo 

Sema. 

EMILIA 
Luigi Borsari; Protogene 

Veronesi; Carmen Paola Zan-
ti in Tondi; Waller Sabadi-
ni; Giuseppe Branca (indi
pendente); Arturo Colombi; 
Mario Li Vigni (Psiup); 
Ismer Piva; Lidio Artiotl; 
Enzo Mingozzi; Dclio Bo-
nazzi. 

TOSCANA 
Fazio Fabbrini; Dante Ros

si (Psiup); Mario Fabiani; 
Umberto Terracini; Antonino 
Maccarone; Franco Del Pa
ce; Evaristo Sgherri; Fran
co Calamandrei; Torquato 
Fusi. 

MARCHE 
Emidio Bruni; Aldo Bian

chi; Cleto Boldrini. 

UMBRIA 
Dario Valori (Psiup); Gu

stavo Corba; Raffaele Rosal. 

LAZIO 
Enzo Modica; Roberto Maf-

fiolelti (Psiup); Paolo Bufa 
lini; Edoardo Perna; Adrla
no Ossicini (indipendente); 
Italo Maderchi; Olivio Man-
cini. 

ABRUZZO 
Claudio Ferrucci 

sco D'Angelosante. 
France-

CAMPANIA 
Gerardo Chiaromonte; Ange-
lo Abenante; Nicola Corret-
lo (PSIUP); Pietro Valenza; 
Gaspare Papa; Carlo Ferma-
riello; Francesco Lugnano. 

PUGLIE 
Nicola Dc Falco; Pasqua-

le Specchio; Raffaele Gada-
leta; Domenico Borraccino; 
Antonio Marl (Psiup); Mi-
chele Calia. 

LUCANIA 
Ignazlo Petrone; 

Raffaele Ziccardi. 
Angelo 

CALABRIA 
Pasq'iile Poerio; Emilio 

Argiroffi; Armando Rosario 
Scarpino; Umile Peluso. 

SICILIA 
' Nicolo Cipolla; Ludovico 
Corrao (indipendente); Anto
nino Piscitello; Napoleone 
Colajanni; Vincenzo Gatto 
(Psiup); Salvatore Di Bene
detto; Giuseppe Pellegrino. 

SARDEGNA 
Daverio Giovannettl; Igna

zlo Pirastu; Pietro Pinna 
(Psiup). 
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RILEGGENDO IL LIBRO DI JACK LONDON 

IL TALLONE FERRO 
Un classico della letteratura popolare socialista « rivisitato » alia 
luce della storia di una generazione che ne ha vissuto le profe-
zie: la spietata dittatura e le atrocita del potere nazi-fascista 

Quella edizione prefasci-
sta del Tallone di Ferro di 
Jack London, non riesco a 
ricordarmi di che editore 
fosse (Sonzogno, mi pare): 
ma la ho ancora davanti agli 
occhi, a trenta anni di di-
stanza, una copertina bianca 
con un disegno nero in mez
zo, forma to medio, caratteri 
grandi. Era, con L« madrc 
di Massimo Gorkij, uno dei 
due libri marxisti, rivoluzio-
nari, socialisti che circola-
vano • sottobanco nell'Italia 
fascista. I'ericolosi, ma non 
illegali perche non stampa-
ti alia macchia; conservati 
gelosamente nella piccola 
biblioteca dell'operaio socia
lista o comunista, fatti cir-
colare con qualche cautcla 
si, ma non soltanto nella cer-
chia della cospirazione. Fu-
rono il primo messaggio da 
un altro mondo, quei libri, 
che ci pervenne quando cre-
scevamo nel chiuso del re
gime fascista, adolescenti o 
giovani, negli anni trenta. 
Un messaggio del passato, e 
insieme dcll'avvenire. 

Un messaggio del futuro 
prossimo da un futuro re-
moto e // tallone di fcrro di 
Jack London. Scritto nel 
1907, il libro si presenta co
me un diario sugli anni che 
vanno dal 1912 al 1918, 
redatto attorno al '33 
dalla rivoluzionaria Avis 
Everhard, in un rifugio clan-
destino dopo la uccisione del 
marito, il dirigente sociali
sta Ernest Everhard. II dia
rio, che Avis, preavvisata 
probabilmente di una irru-
zione dei Mercenari nel suo 
ritiro, nasconde prima di 
fuggire, viene ritrovato set-
te secoli piu tardi. Cioe, 
quattro secoli dopo la fine 
della lunga dittatura miliia-
re-feudale-corporativa del 
grande capitale che Jack 
London preconizza, e alia 
quale il suo eroe, Ernesto 
l'lnflessibile (« sempre du-
ro » e la traduzione lettera-
le di Everhard), ha per pri
mo dato il nome di Tallone 
di Ferro. La dittatura du-
rera, dunque, nella visione 
dello scrittore, per ben tre 
secoli. 

Ho avuto qualche esitazio-
ne nel rileggere il diario 
di Avis Everhard, redatto 
con qualche dccennio di an-
ticipo da Jack London, com-
mentato sette secoli dopo 
da un anonimo storico del 
periodo della Fratellanza 
deH'Uomo, succeduto al me-
dioevo del Tallone di Ferro. 
La esitazione che si prova 
quando ci si offre la possibi
lity di incontrare dopo anni, 
o decenni, un maestro, un 
compagno che ha avuto 
una grande influenza su di 
noi, che abbiamo ammirato 
e preso a modello da bambi
ni, da giovani, e che temia-
mo di ritrovare invecchiato, 
logoro, spento. II « tempo ri
trovato » pud essere pieno 
di volti trasformati in ma-
schere, come nel grande fi
nale del Tempo perduto di 
Marcel Proust. 

Ogni lettura — lo dice 
molto bene il compagno 
Louis Aragon a proposito 
di Franz Kafka — e datata. 
Tanto piii lo c la lettura di 
un libro di agitazionc e di 
lotta. Debbo dire subito, 
pero, che la rilcttura 1972, 
nella Universale Economica 
Feltrinelli (con prefazione 
di GofTredo Fofi e una let-
tera inedita del 1937 di Lev 
Trotzki a Joan London, ve-
dova di Jack), non e stata 
deludente, anche se e stata 

ben diversa dalla prima. C'e 
una tensione: ideale, politi-
ca, umana — che conserva 
intatta la sua forza di attra-
zione e di commozione. C'e 
una divulgazione chiara, 
semplice delle scoperte fon-
damentali del marxismo 
(plus-valorc, sf ruttamento, 
storia, come lotta di classe), 
che rimane per molti aspet-
ti csemplare; anche se, co
me osserva giustamente Gof-
fredo Fofi, 6 qua e la con-
taminata da quel lilone di 
darwinismo deteriore (la 
esaltazione del piu forte), 
di «superomismo» nietz-
schiano, che marchera alcu-
ni degli ultimi scritti del-
l'ex-operaio autodidatta di-
venuto miliardario. (II suc-
cesso corruttore e insieme 

deludente portera Jack Lon
don, come il suo Martin 
Eden, alia disperazione e al 
suicidio a 40 anni, nel 1916). 

Non sono invece d'accor-
do con Fofi nel giudicare 
ancora attuale, anzi «sem
pre piu attuale », la profe-
zia di Jack London di un 
capitalismo che, nella ma-
drepatria, nel centro mon-
diale (gli Stati Uniti), e 
cosi pure negli altri paesi 
capitalistic! . piu avanzati, 
stabilizza il suo potere con 
una rigida, visibile e legale 
divisione in caste (oligar-
chia, mercenari, aristocra-
zia operaia « popolo del-
l'abisso»), sorretta da una 
struttura militare-poliziesca 
e basta, con totale abolizio-
ne di ogni liberta. 

Previsti gli episodi 
della «trama nera » 

In verita, Jack London non 
ha previsto la « societa dei 
consumi », quella nella qua
le anche nei ghetti c'e il te-
levisore, nella quale la di
visione in classi viene con-
servata in modo dinamico, 
nella quale la c casta > e u n 
fatto organico, e non impo-
sto al modo feudale. Vi e 
invece, nel libro di London, 
una grande profezia: la pro-
fezia di un futuro che per 
noi e ormai passato, la pro
fezia dei regimi nazista e 
fascista- Mentre la visione 
della struttura capitalistica 
nella seconda meta del ven-
tesimo secolo e, nel Jack 
London 1907, semplice estra-
polazione dai dati della sua 
esperienza del momento 
(penso alia aristocrazia ope
raia, e soprattutto a quel 
Popolo dell'abisso sul quale 
London ci ha lasciato un fa-
moso reportage, vivendo da 
vagabondo nell'East End di 
Londra), la previsione delle 
dittature fasciste e autenti-
ca profezia, cioe capacita di 
vedere nel profondo di uno 
sviluppo storico che appari-
va progressista, pacifico, de-

mocratico agli occhi della 
enorme maggioranza dei suoi 
contemporanei, perfino al
ia maggioranza del socia
listi. 

Jack London prevede ad-
dirittura la cronacu della 
avanzata fascista (« dappri-
ma il disordine era scatena-
to dagli agenti segreti e dal
le Centime Nere, e subito 
dopo venivano chiamate le 
t ruppe») , della liquidazione 
con un ultimo complotto de
gli istituti parlamentari, 
quando erano gia diventati 
«pure e semplici finzioni, 
farse ». Alcuni episodi chia-
ve della « trama nera » fa
scista o nazista: il misterio-
so attentato a Mussolini a 
Bologna nel 1926, che da pre-
testo alle c leggi ecceziona-
l i» ; l'incendio del Reich
stag, che consente a Hitler 
di iniziare la strage degli 
oppositori, attribuendo la re-
sponsabilita di esso ai co-
munisti, mentre si trattava, 
e verra subito svelato!, di 
una provocatoria messa in 
scena di Goering — trovano 
nel Tallone di Ferro riscon-
tri precisi. 

II duplice inferno 
dei campi di sterminio 

Anche nella eroica lotta 
clandestina del Partito so
cialista, e dei suoi Gruppi di 
Combattimento, contro il ter-
rore dei Mercenari e delle 
Centurie Nere, e in qualche 
modo prevista e previssuta 
la resistenza armata contro 
la dittatura fascista; fonda-
ta non su piccoli gruppi, ma 
su di una robusta organizza-
zione politica legata alle 
grandi masse del popolo; ca-
pace di accogliere nelle file 
dei combattenti il sacerdote 
sinceramente cristiano che 
pure si era illuso, il piccolo 
proprietario che pure aveva 
in un primo momento ap-
poggiato l'Oligarchia contro 
i proletari. 

Quando scoppia, nel 1918, 
la Prima Rivolta, a Chica
go, la repressione 6 feroce, 
e un autentico genocidio. 
Anche in questo caso, la pre
visione di un sanguinoso fu
turo prossimo e divenuta, 
nella nostra rilcttura di og-
gi, ricordo di orrori di un 
passato recente. La rivolta 
del ghetto di Varsavia, Fec-
cidio perpctrato dalle SS. 
Tuttavia, per quanto profon-
da e geniale sia la previsio
ne di Jack London di un re
gime di dittatura totale, san-

guinaria, inumana del gran
de capitale, la realta ha su-
perato l'immaginazione. Nel 
fascismo vi e stata una qua
nta di ferocia, che manca 
alia pur spietata Oligarchia 
del Tallone di Ferro. 

Per caso, qualche giorno 
dopo la rilcttura del libro 
« avveniristico > di Jack Lon
don, mi sono finalmente de-
ciso a rivivere i primi qua-
ranta giorni a Dachau di 
Giovanni Melodia, e di un 
«trasporto » di centinaia e 
centinaia di giovani italiani 
(La quarantena • Gli italia
ni nel Lager di Dachau, 
Mursia, Milano, 1971). Gio-
vannino Melodia, con il qua
le ero stato « branda a bran-
da » nel carcere fascista di 
Civitavecchia nel 1940 e 
1941, mi aveva regalato que-
sta sua tcstimonianza di su-
pcrstite gia a Natalc; ma 
solo dopo mcsi ho avuto il 
coraggio di aprire il suo li
bro. La esitazione, e chiaro, 
ha questa volta tutt'altra ori-
gine. Confesso che debbo fa
re sempre un grande sforzo 
su me stesso per leggere te-
stimonianze su cio che fu 
non deviazione, ma fonda-
mento del nazismo: il cam-
po di tortura e di sterminio. 

Dobbiamo vincere noi stes-
si, continuare a penetrare in 
quel duplice inferno, nel-
l'orrore delle sofferenze del
le vittime, negli abissi del-
Panimo dei carnefici. 

Giovanni Melodia, in mo
do estremamente sobrio, rie-
sce in qualche mi sura (com-
pletamente, e impossibile) a 
farci rivivere con lui il «tra-
gico quotidiano » di Dachau. 
Ci descrive una quarantena 
« normale »; ed e proprio in 
questa « normalita » che sta 
il vero orrore. A Dachau, la 
tortura non e momento ec-
cezionale: e la condizione co-
stante del deportato. Questo 
stato permanentc di tortura 
e pianificato, artifioiale, gra-
tuito. Gli zoccoli debbono 
piagare i piedi; e in piedi al 
gelo, pestando fango, san-
gue e pus, i deportati sono 
costretti a stare per ore sen-
za scopo; i giacigli non ba-
sterehbero per la meta, per 
un deeimo dei prigioniori, 
ma chi sporge dalla branda 
viene bastonato perche non 
ubbidisce ai regolamenti; la 
doccia, la rasatura, il pasto 
— chiamiamolo pasto! — so
no trasformati in tortura: 
tortura dell'acqua, tortura 
del sangue, tortura del di-
sgusto. 

II « palo », o la « cella in 
piedi » non erano soltanto 
modi atroci di far morire 
lentamente chi a morte ve-
niva condannato (il prete 
polacco Massimiliano Kolbe, 
ora sugli altari, si sostitui 
volontariamente ad un padre 
di famiglia in una < cella in 
piedi », e mori cosi peggio 
che crocifisso, dopo giorni e 
notti trascorsi al sole e al 
gelo, digiuno, immobile in 
un grande cilindro, un bido-
ne da spazzatura, che non gli 
consentiva ne di mettersi se-
duto, ne di scaricare il peso 
sulle ginocchia). No, quelle 
torture erano anche — lo 
testimonia Giovanni Melo
dia — « normali > punizioni. 

Anche i deportati che Gio
vanni Melodia ha accanto 
nella quarantena di Dachau 
non sono uomini speciali. Po-
chi i politici come Melodia, 
la maggioranza sono giovani 
soldati italiani presi alia rin-
fusa dal carcere militare di 
Peschiera. Coll'aiuto di qual
che kapo repubblichino, di 
qualche Almirante che fir-
mava « bandi ». 

Rinasce nell'animo, leggen-
do La quarantena, la distin-
zione tra « fascista del ven-
tennio » e « repubblichino » 
che tutti sentimmo allora 
tanto fortemente. II •repub
blichino* fu 1'equivalente del 
kapo, del carnefice che non 
riesci neppure a comprende-
re. Uomini e no, scrisse Elio 
Vittorini. Ancora piu che le 
pagine sulle torture quoti-
diane, destano orrore le de-
scrizioni dei torturatori. Ma 
l'orrore supremo e quello 
che si prova pensando agli 
idcatori e agli organizzatori 
del « sistema », delPuniverso 
concentrazionario, ai «teori-
ci > del nazismo. Non ogni 
conservatore e un fascista, 
non ogni fascista e stato un 
nazista. Tanto piu grave, 
percio, il fatto che alia testa 
della cosiddetta < destra na-
zionale » vi siano oggi gli Al
mirante e i Rauti, i repub-
blichini, i razzisti, i nazisti, 
i kapo delle SS, che tortu-
ravano e uccidevano i loro 
compatrioti su ordine di 
Hitler e di Himmler. 

L. Lombardo Radice 

Un bambino vietnamita davanti al cadavere della madre uccisa da un bombardamento • ;>' ' — 

Nei documenti segreti americani la conferma della spietata volonta di annientare il Vietnam 

grande menzogna di Nixon 
Pro-memoria per chi ha accettato la versione ufficiale degli USA: le atrocita raccontate dal tenente Calley, il 
dossier McNamara, i rapporti dei servizi segreti filtrati dopo anni di silenzio — Quattro presidenti degH 
Stati Uniti coinvolti nella «sporca guerra» — II terribile conto delle vittime dei bombardamenti — La 
Casa Bianca ha preventivato la fine del conflitto nel periodo che varia dall'apriie del '77 al maggio del 1982 

Un anno fa -1*America fu 
sconvolta: in pochi mesi la 
«verita» sul Vietnam ven-
ne completamente capovolta. 
Dapprima cio che si disse nel-
l'aula del tribunale militare 
di Fort Benning. che stava 
giudicando il tenente William 
Calley. uno degli esecutori del 
massacro di Song My, poi la 
pubblicazione dei documenti 
segreti del Pentagono contri-
buirono ad alzare il sipario 
su una realta che per anni, 
negli Stati Uniti e nel mondo 
occidentale, era stata sistema-
ticamente distorta neH'intento 
di costruire, sulla guerra in-
docinese, un mosaico di giu-
stificazioni che si sono rive-
late come una delle maggiori 
menzogne della storia. 

Per anni le fonti ufficlall 
occidentali avevano detto — 
e i giornali che le spalleggia-
vano non l'avevano mai posto 
in dubbio — che l'invio dei 
soldati statunitensi in Viet
nam e Yescalation militare 
servivano a difendere il po
polo sud-vietnamita dall'«ag-
gressione comunista» e a ga-
rantire la sua liberta. 

Ascoltiamo la voce di Cal
ley, sfogliando il libro delle 
sue memorie, un documento 
orribile di stragi e di violenze 
contro la popolazione civile. 
«I soldati — vi leggiamo — 
conoscevano dozzine di me-
todi per far sciogliere la lin
gua. Una volta li ho visti le-
gare un indigeno ad una cro-
ce di bambu. un'altra calare 
un vietnamita in un pozzo. 
Ho sentito dire di un indige
no che era stato gettato in un 
pozzo dopo che gli avevano 

ficcato in mano un paio di 
bombe innescate. L'indigeno 
aveva la scelta tra lanciare le 
bombe e farsi dilaniare dalla 
esplosione o lasciarsi andare 
a fondo. Dopo di che gli ame
ricani chiedevano al vietna
mita successivo: " Visto quel 
che abbiamo fatto al tuo com
pagno? Vietcong adal? (dove 
sono i vietcong?) "» . 

Da un'altra pagina: «.~Mi 
capitava di prendere a caz-
zotti un vietnamita; e se quel
lo cadeva a terra, gli mettevo 
il piede sulla caviglia e co-
minciavo a stritolargliela. Una 
volta probabilmente ne ho 
ammazzato uno: una cosa a-
troce, certo. ma e un pensie-
ro al quale mi sono ormai abi-
tuato. L'uomo era in ginoc-
chio e io lo prendevo a cal-
ci chiedendogli: "Vietcong a-
dai?". Avevo intenzione dl 
rompergli solo un po' di co-
stole, ma a un certo punto lo 
vedo diventare cianotico e 
svenire. Un sanitario che as-
sisteva alia scena mi ha det
to: Deve avergli spaccato un 
rene ». 

La confessione 
collettiva 

Questa di Calley non e, al-
meno per i] tono in cui e e-
spressa, una confessione, an
che perche il giovane tenente 
si e ormai abituato all'idea 
delle sue azioni, scaricandosi 
cosi una coscienza che in real
ta — come molti altri — non 
sembra mai aver avuto. Ma 
non e questo rimportante. 

Come i biologi impostano la strategic della ricerca e delle applicazioni pratiche in un settore fondamentale 

Gli esploratori dei microrganismi 
L'importanza dei batten in tanti aspetti della nostra vita, dal ruolo che hanno nel ciclo naturale deH'azoto alia capacita di combattere i danni dell'inqui-
namento - La tecnica per produrre cortisone e antibiotici - Le prospettive di nuove molecole chimiche - Che cosa potra distruggere le sostanze plastiche? 

La bio'.o^ia sta :mpastando 
la strategia per .1 futuro de»:a 
sua ricerca e dei*.a sua appii 
cazione pratica su; m:crorga 
r.^sm:: questo ha posto in ri-
lievo il prol G Magni del'.a 
un:versi:a d. M:Iano r.eV.A sua 
relaz:or.e a! Con^rfsso :nter 
naz.onale d: b:o'.o?.a leonca 
ed app'.'.cata or^an.^zato da. 
l'Ordine nazionale dc. b.oloz: 
che s: e tcnuto u'.t.mamente 
a Ca^liar.. 

I microrsanismi, menu;: er 
roneamente so'.o causa d: pe 
ricolose e mortal; ma]att:e 
per l'uomo e per %'.: an.mai. 
pa^ono invece rapprc.;entare 
una grande r.̂ or.-N-i per la u 
r:eta di usi e per j'ut:i:ta 
che la sc rnza .sapra trarn-

La vita f» .n:^.:ata proprr 
con : m:cror2anism: il suo 
ciclo e cond-.z.onato da: in 
crorsamsmi senza : quah e 
oggi impossibile pensare la 
sopravv.venza della fauna e 
della f'ora S. prosuppone che 
3 o 4 miliardi di ann: «a 
quando sulla terra non es:su-

vano ancora forme v.venti. su. 
nostro p:anrta si s:a formato 
un « brodo or:mord.alc ». pr: 
i o di ossigeno, composto da 

sali m:nerai:, :drogeno. acqua. 
ammon:aca: da questo con-
ccntrato d: sostanze ebbe ori-
gme la prima cellula. la pri
ma forma vitale. 

Non sapp.amo molto su; mi-
crorgan.5m. pnmigeni, ma 
dobb.amo presupporre che ad 
un certo momento ess: luro 
no capac: d; utilizzare 1'ener-
g;a so'.are, con que", processo 
d: fotosintesi che diede iniz.o 
alia produz:one d: ossigeno .: 
bero e stab;ii *e cond.zioni 
adatte a dare Tavvio a que! 
proce.sso evolutjvo che ha or: 
g.nato le attuali specie vi-
vent: 

Se per una catastrofe ecolo
gies dove.ssero scompanre 1 
micror?an:sml, certamente 
scomp.ir:rcbbe :a v:ta sulla 
nostra terra Basta :nfatt! 
considerare I'.mportanza che 
hanno : batten nel ciclo na 
turaie de'.l'azoto che per »a 
loro azione. attraverso pro 
cessi d: oss:daz>one e ndu 
2ione. viene re.-o utilizzabile 
dalle piante: oppure l'azione 
di dcgradazione di tutta la 
enorme ma.^a d: re-sidui or 
?an:ci che per opera loro vje 
ne trasformata e rlportata al

io stato minerale: e stato cal-
colato che se questo non av-
venisse. oggi sulla crosta ter-
restre v; sarebbe un accumulo 
di materia organica alto 500 
600 metri. 

I microrganismi sono ino:-
tre dotati di una grande p'.a 
st:cita di adattamento a nuc. 
ve condizioni: cio li potrebbt 
rendere capaci di correggere 
le gravi conseguenze che si 
vanno sempre piii manife 
stando nel nostro ecosistema 
a causa dei fenomeni di in 
quinamento. Questo si sta g:i 
in molti casi verificando spon 
taneamente in natura: si e 
visto infatti che l'accumulo di 
ossido di carbonic provenien-
te dai motori a combustion? 
nella nostra atmosfera. si v* 
rifica in maniera notevolmen 
te inferiore alle previsionl 
perche esistono nel terreni a 
gricoli dei batteri capaci d: 
riciclare 11 gas trasrormandoio 
in sostanze utili. 

Saranno dunque 1 microrga 
nismi la soluzione al problems 
dell'inquinamento? Gia essi 
sono utilizzati in molti Im
plant! di depurazione delle ac-
que dl rifiuto degli Implant! 

industriali. Un esempio molto 
completo viene fornito dallo 
imip:anto d: depurazone di 
una cokena, dove distillando 
il litatrace. si producono ri-
fiuti tossici che inquinano for
temente le acque di scarico: 
in esse infatti si trovano da 
600 a 800 milligrammi per li-
tro di fenolo, da 100 a 200 
milligrammi per litro di cia-
nuro. 100 milligrammi per li
tro di acido solfidnco e 800 
milligrammi per litro di am-
moniaca. 

L'impianto di depurazione s! 
avvale dell'opera di degrada 
zione di alcuni batteri che 
iniziano il processo trasfor-
mando il fenolo in acqua ed 
anidride carbonica, 1'acido 
solfidrico in derivati solfonati, 
che vengono a loro volta at-
taccati da tiobacilli e trasfor 
mati in solfati, mentre l'am 
moniaca viene da altri batter: 
trasformata in nitriti e nl 
trati. Con questo processo si 
riesce a ridurre il contenuto 
lniziale di sostanze tossiche 
all'! per cento. 

E' evldente l'importanza che 
ha questo tlpo dl utillzzazlone 
del microrganismi, ma il 11-

mite dell'applicazione pratica 
della biologia e nel fatto die 
per trovare l microrganismi 
adatti a degradare le infinite 
sostanze che la chimica mo 
derna ha sintetizzato occorre 
molto tempo ed altl costi di 
ricerca: ne sono un esempio .tr 
sostanze plastiche per le qua:; 
ancora non si sono trovati 
mutanti capaci di distrog-
gerle. 

I campi In cui la nvcro 
biologia offre un'apertura au 
un piu vasto piano di svi
luppo non si limitano solo alia 
risoluzione di problemi am 
bientali. In questi ultimi de
cenni i microrganismi sono 
stati utilizzati per esempio su 
un piano industrial per com-
piere delicatissimi processi in 
maniera vantag?iosa dal pun 
to di vista economico. II cor
tisone viene prodotto dall'in 
dustria partendo da una mo-
lecola base ricavata dalle 
piante e modificata per mezzo 
di un microrganismo. In al
tri casi si tratta di fabbrl-
care molecole non sintetizza-
bill o troppo costose con 1 
procedlmentl chlmici. 

Oil antibiotici sono prodotti 

da circa il 30 per cento del 
microrganismi che se ne ser-
vono per creare. immessi ».n 
piccole quantita intomo alia 
cellula che li product, un loro 
privatusimo spazio ecologico: 
scopnre un antibiotico nuovo 
p quind: assai semplice. ma 
il biologo deve indurre il m. 
crorganismo a produrne gran
di quantita per rendere il pro 
cesso industnalmente econw 
mico. 
• A medio termine si pud pre 

vedere anche la utilizzazione 
della microbiologia per la 
creazione di nuove molecole 
c.h'mtche. II problema che si 
presenta al biologo non e af-
fatto semplice o banale. ma 
e soprattutto un problema di 
ricerca dell'organismo adatto 
con il quale si possa portare 
il processo sino al suo com 
pimento. 

A tutt'oggi, quindl, I mi
crorganismi rimangono per 
l'uomo una miniera di posslbi-
lita sia dal punto di vista chi-
mico che da quello blologlco. 
con immense prospettive per 
11 domani. 

Laura Chiti 

perche anche un pentimento 
individuale lascerebbe intatto, 
il meccanisroo • riproduttivd t 
dell'aggressione contro il Viet
nam. Proprio questo mecca-
nismo, coinvolto direttamente 
e posto sotto accusa da una 
confessione collettiva quale e 
quella contenuta nei docu
menti del Pentagono, non si e 
arrestato da un punto di vi
sta militare ne sotto il profilo 
politico. 

La crudelta di Calley e quel
la dei suoi compagni, i tortu
ratori e massacratori di terra 
al pari degli assassini del cie-
lo, corrisponde alia cinica 
montatura che dapprima Ei
senhower, poi John Kennedy 
e Johnson ed ora Nixon han
no accuratamente costruito at
torno alia guerra piu lunga e 
piu atroce dei nostri tempi. 

Fu dapprima Ttuman — si 
leggeva nel dossier McNama
ra — a coinvolgere diretta
mente gli Stati Uniti in Indo-
cina aiutando, a partire dal 
1950, la guerra coloniale fran-
cese: poi Eisenhower scelse di 
«salvare il vacillante regime 
di Diem ». di non far svolgere 
le elezioni previste dagli ac-
cordi di Ginevra del '54 per la 
riunificazione del Vietnam, e 
di « minare l'esistenza del re
gime comunista nord-vietna-
mita». attribuendo cosi agli 
Stati Uniti «una diretta re-
sponsabilita nella rottura de
gli accordi ginevrini». 

«L'amministrazione Kenne
dy — diceva ancora il docu-
mento — trasformo una poli
tica di rischio limitato in un 
impegno generale, tanto da 
costringere Johnson ad una 
scelta fra due sole alterna
tive: o estendere la guerra o 
ritirarsi». Johnson scelse la 
prima strada e nel '64, men
tre in base alle sue promesse 
veniva eletto come presidente 
della pace, preparava i piani 
di allargamento del conflitto, 
con l'invio di oltre mezzo mi-
lione di combattenti e con 
quasi quattro anni di selvag-
gi bombardamenti contro il 
Nord Vietnam. Questa e la 
storia. questa e la verita. I 
vietnamiti llianno detto a tut-
to 11 mondo. ma a Washing
ton le loro denunce venivano 
definite « propaganda». I di-
rigenti americani continuava-
no a gridare all'a aggressione 
comunista» mentre sapevano 
— e lo scrivevano in segreto 
— che l'aggressione partiva 
esclusivamente da loro. 

Negli Stati Uniti la verita 
ha un marchio. quello del top 
secret, e la storia. scritta uf-
ficialmente per pochissimi e 
chiusa negli archivi. solo a 
tratti e resa nota, ma molto 
tempo dopo. Cosi. solo pochi 
mesi fa abbiamo avuto la de 
finitiva conferma della gran
de menzogna di Nixon. Di 
questa conferma noi comuni-
sti non avevamo bisogno, sia 
perche i nostri giornalisti han
no visto la realta con 1 loro 
occhi e hanno scritto la ve
rita, sia perche la fiducia in 
quanto dicono i combattenti 
vietnamiti e pari alia solida-
rieta che abbiamo sempre lo
ro espresso. La conferma uf
ficiale USA e invece un pro-
memoria per quanti in Italia 
hanno rlpetuto pedissequa-
mente Te versioni ufficiali a-
mericane. I documenti segre
ti del Pentagono dimostrava-
no - Infatti che i bombarda
menti che gli Stati Uniti han
no scatenato e scatenano an
cora in questi giorni, contro 
11 Nord Vietnam non mlrava-

no affatto a colpire « obiettivi 
militari», ma ad annientare 
un intero paese. .'; •' 

A Washington e stato cal-
colato, sempre segretamente, 
che la percentuale dei civili 
nord-vietnamiti uccisi dal '65 
al '68 dalle bombe di Johnson 
equivale, proporzionalmente, 
a quasi due milioni e mezzo 
di americani. Questo calcolo 
non tiene ovviamente conto 
delle centinaia di migliaia di 
feriti, soprattutto quelli col-
piti dalle biglie di plastica, 
disseminate da speciali bom
be: le biglie non possono es
sere individuate con le radio-
grafie e condannano i colpiti 
ad un'atroce morte lenta. 

« Ottimisti» 
e «pessimisti» 

Sono poi noti molti dei nu-
merosissimi rapporti e studi 
segreti che dovevano valuta-
re la cosiddetta « efficacia mi
litare e politica» dei bombar
damenti contro il Nord Viet
nam. Si tratta di documenti 
stilati in un arido gergo bu-
rocratico, sufficiente in se a 
dimostrare il cinismo con cui 
a Washington si attua la di-
struzione di un paese e lo ster
minio dei suoi abitanti. E' cosi 
venuto fuori che il costo, in 
bombe, in aerei perduti e pi-
loti catturati, delle incursion! 
negli anni *65-'68 contro la 
RDV e stato superiore di qua
si dieci volte ai «danni in-
ferti al nemicos. 

II computer del Pentagono 
sembra essere stato sovracca-
ricato di lavoro in tutti que
sti anni e, a quanto risulta, 
lo e stato ancora e sicuramen-
te lo e (ma ne avremo confer
ma solo fra qualche anno con 
alt re « fughe» di notizie sui 
maggiori quotidiani america
ni) "sotto Nixon. Pochi giorni 
fa abbiamo appreso i risultati 
dei lavori, conclusi nel gen-
naio 1969. di una commissione 
presieduta da Kissinger. Que-
sla commissione era incaricala 
di studiare ed elaborare una 
serie di rapporti sulla guerra 
in Indocina, preparati dal di-
partimento di Stato. dal Pen
tagono, dai capi di stato mag-
giore statunitense e dalla CIA. 
Le conclusioni tratte erano 
differenziate: da una parte 
quelle degli «ottimisti», dal-
l'altra quelle dei « pessimist!». 
A proposito del blocco del por-
to di Haiphong, i primi lo giu-
dicavano «sufficiente ad al-
lentare la pressione comuni
sta»; i secondi erano di pa-
rere contrario. Circa la pro-
spettiva di una « completa pa-
cificazione del Vietnam del 
Sud» (cioe la vittoria milita
re e non una soluzione nego-
ziata) gli «ottimisti» valuta-
vano tale obiettivo come « rag-
giungibile in otto anni e tre 
mesi »; i « pessimist!» invece 
consideravano un periodo di 
tredici anni e quattro mesi. 

La stupefacente e agghlac-
ciante precisione di questi 
calcoli non deve lasclare in 
secondo piano il dato piu gra
ve delle conclusioni: i respon-
sabili della politica america-
na, in sostanza, hanno preven
tivato la fine della guerra in 
Vietnam (solo in Vietnam, 
non in Laos ne In Cambogia) 
in un periodo che varia dal
l'apriie del 1977 al maggio del 
1982. Cost «la generazione di 
pace* che Nixon promctte 

agli americani sembra essere 
quella, nella migliore delle 
itfbtest;- dd':'nlpqti'<fell'attUa-
l i Presidente americano o dei 
flgli dei pochi \ietnamiti de-
sJbinati a sopravvivere ad al
tri dieci anni di genocidio. 

L'anno passato, quando fu-
rono pubblicati i documenti 
segreti del Pentagono, si dis
se che la fine della credibilita 
dei quattro predecessori di 
Nixon alia Casa Bianca avreb-
be invalidato in partenza la 
credibilita dello stesso Nixon. 
Era una dimostrazione di ge-
nerosita, perche tutto sta a 
provare che la grande men
zogna costruita dai dirigenti 
americani sull'origine e sugli 
sviluppi del conflitto indoci-
nese continua ancora oggi. Lo 
dimostrano le dichiarazioni 
di Rogers con cui si negava 
che Hanoi e Haiphong fosse-
ro state bombardate; lo di
mostrano le affermazioni 
americane su successi milita-
ri (come Tinvasione del bas
so Laos nell'anno passato) 
che vengono unanimemente 
riconosciuti come scacchi di-
sastrosi. 

E' credibile un presidente 
che parla di soluzione nego-
ziata, mentre studia il pro-
lungamento della guerra flno 
— al minimo — all'aprile del 
1977? La fiducia in Nixon e 
oramai scossa negli stessi Sta
ti Uniti. impegnati da oltre 
dodici anni in una guerra per-
duta. grazie alia resistenza co-
raggiasa d: un popolo contro 
un nemico le cui armi sono 
state la politica del genocidio 
e quella della menzogna. 

Renzo Foa 

Spedizione 
nell'Atlantico 
per studiare 
gli uragani 

MOSCA, maggio 
Da giugno a settembr* 

I'URSS compira nella zona 
Iropicale deU'Allanlico un 
grandioso esperimenlo. Que> 
sta vasla zona, che influl-
sce notevolmenle sulle con
dizioni - meleorologiche del 
pianefa, e speciatmente del-
I'emisfero boreale, e infalM 
ancora densa di mitleri per 
i meleorolog:. 

Alia spedizione prenderan-
no parte equipes di dicias-
sette istituti e sei imbarca-
zioni scienthlche. I labora-
tori galleggianti partiranno 
contemporaneamente dal pa-
rallelo delle Canarie su un 
fronte di 1300 chilometri • 
procederanno sincronica-
mente, ciascuno lungo il su* 
meridiano, fino all'altezza 
della citta brasiliana dl Sal
vador, poi torneranno in-
dietro su un fronte di 2.500 
chilometri. 

Questa spedizione, intra-
presa nel quadro del pro-
gramma intemazlonale dl 
ricerche sui processi atmo-
sferlci global!, servlra a stu
diare la formazlone degli 
uragani, I'interazlone fra la 
atmosfera e I'oceano ed al
tri fenomeni natural). 

file:///ietnamiti
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SETTIMANA SINDACALE 

La morte in appalto 
Si stavano aucora conlan-

do i voti dcllc elezioni del 
7-8 maggio quando nelle re-
dazioni dei giornali e piom-
bata la terribile notizia. Sei 
operai a Catania inorti fol-
gorati da una scarica di 70 
mila volts. Lavoravano per 
conto deU'Enel ma alle di-
pendente di una ditta ap-
paltatrice. E con loro, quasi 
tutti giovani (il piu anzia-
no aveva 50 anni, gli altri 
invece 18, 22, 24, 30 e 31 
anni) , e'era anche un bam
bino che si e fortunosamen-
te salvato: era il loro aiu-
tante, di 14 anni. 

Gravissime le responsabi-
lita. I tecnici deU'Enel han-
no addirittura parlato di 
t evidenti condizioni di insi-
curczza > e di « legittimo 
rifiuto a lavorare in quelle 

ANDREOTTI - Nes-
sun impegno per il po-
sto di lavoro dei lessili 

condizioni >. Una assurda 
condanna a morte decretata 
da quella grande industria 
del supcrsfruttamento che 
e il lavoro in appalto e che 
purtroppo non conosce tre-
gue. II titolarc della ditta 
appaltatrice e stato arresta-
to sotto l'accusa di omicidio 
colposo pluriaggravato. 

Ma non basta. Sarehbe 
troppo comodo Hquidare la 
morte di sei operai con qual-
che anno di galera ad un 
personaggio evidentemente 
senza scrupoli. Bisogna fa
re qualche cosa di piu. In-
tanto vedere se csistono al-
tre responsabilita individua-
li e poi mettere sotto pro-
cesso 1'Enel e tutto il la
voro di appalto. 

La realta e che nelle 
aziende, pubbliche o private 
esse siano, non si modi ilea 
l'organizzazione produttiva, 
non si fanno investimenti e 
nel contempo si tentano 
odiose economic. E* cosi 
che nasce" Pappalto, accot-
tato da ditte, quasi sempre 
plccole,- addiriUura speSso 
nttizie.' E* una vergogna per 
una societa che voglia dir-

si civile. 
Ma i padroni, la Confindu-

stria presieduta da Rcnato 
Lombardi, da ccrti pudori 
non sono nemmeno sfiorati: 
la legge del profitto, anzi 
del massimo protitto, preve-
de anche che sei operai ri-
mangano folgorati da una 
tremenda scarica di 70 mila 
volts. 

I sindacati hanno giusta-
mente dichiarato guerra al-
l'appalto. Ed e una guerra 
sacrosanta. Telefonici e fer-
rovieri hanno gia aperto le 
ostilita: saranno scguiti da 
chimici, metalmeccanici e 
erlili che nelle loro piatta-
forme conlraltuali afTronta-
no questa « piaga » nazio-
nale. Ma e tutto il movi-
mento operaio che dovra 
scendere in campo. Anche 
questo 6 un modo per far 
rispettare le conquiste con-
trattuali, per imporre una 
nuova organiz/azione del la
voro, per dare piu occupa-
zione. 

Sono appunto i temi di 
fondo di alcune importanti 
vertenze da tempo o piu 
recentemento aperte. Ci ri-
feriamo, ad esempio, al con
tralto dei chimici, a quello 
dei braccianti, ai tessili che 
vogliono precise garanzie 
per il posto di lavoro per 
13 mila di loro. Le contro-
parti, siano esse associazioni 
padronali confindustriali o 
dirigenti di societa pubbli
che collegate strettamente 
agli ambienti governativi, 
sono tutt'altro che ben di-
sposte. 

Dura e la intransigenza 
degli agrari contro la qua
le si stanno battendo un mi-
Hone e mezzo di lavoratori 
agricoli: il 26 e il 27 a Ro
ma la Federbraccianti-Cgil 
terra la sua conferenza na-
zionale. Sara l'occasione per 
rilanciare la lotta per il 
contratto nazionale che ri-
schia di mescolarsi con quel
la non meno importante per 
il rinnovo di almeno 50 con-
tratti provinciali. I chimici 
dal canto loro hanno avuto 
un primo incontro e la sor-
presa di non trovare dal-
l'altra parte del tavolo i 
rappresentanti padronali di 
tutti i settori della indu
stria chimica. I sindacati 
hanno posto come prcgiudi-
ziale una trattativa unica, 
il cosiddclto « accorpamento 
contrattuale». Se il fronte 
padrouale non sara al conv 
pleto nella prossima.riunio-
ne del 19, vorra dire che si 
dara- inizio alia lotta;"."' """ 

Infine i tessili. Si sono in-
contrati con Donat Cattin e 

con i dirigenti della Gepi: 
il problema e di garantire 
il posto di lavoro e di rea-
lizzare un piano di ristruttu-
razione capace di rilanciare 
il settore. Ma l'incontro non 
ha dato risultati positivi: il 
governo si rifiuta di inter-
venire a difesa di 13 mila 
tessili mentre la Gepi ap-
pare sempre piu come una 
azienda pubblica assai sen-
sibile ai piani di sfoltimen-
to elaborati dalla associazio-
ne industriali dell'abbiglia-
mento. E anche qui sara 
necessario ricorrere alia lot
ta. Una lotta sacrosanta, le-
gittima, come sacrosanta e 
legittima e quella degli sta-
tali, proclamata contro le 
decisioni del governo a fa-
vore dei superburocrati. La 
« centralita » . di Andreottl 
e veramente singolare: « si » 
per gli alti stipend! riser-
vati ad un gruppo di alti 
funzionari, « no » ai tessili 
che vogliono garanzie per il 
posto di lavoro. E' contro 
questa « centralita » sposta-
ta dalla parte dei padroni, 
della Confindustria, del pri-
vilegio, deH'attuale mecca-
nismo di sviluppo che bi
sogna battcrsi 

LOMBARDI - La pia 
ga degli appalti fa co 
modo ai padroni 

La ripresa produttiva e 
diventata urgente. Essa de-
ve essere altamente qualifi-
cata in direzione delle ri-
forme e tale da assicurare 
un nuovo tipo di sviluppo 
della economia e della so
cieta nazionale. E guai a 
dimenticarsi che a questo 
tipo di ripresa — lo ha pe-
raltro afTcrmato la direzio
ne del nostro partito nel 
suo ultimo documento — 
non solo non fanno ostacolo 
ma danno vigore e impulso 
le richieste salariali, norma
tive e di liberta sindacale 
che vengono ponendo i sin
dacati nel quadro della pre-
parazionc dei rinnovi con-
tratiuali. - -V - • 

Romano Bonifacci 

Grave scelta del padronato privato e pubblico contro i lavoratori 

In ogni settore produttivo 
operant) ditte appaftatrici 

Si tratfa di un attacco all'occupazione ed alle condizioni di vita e di lavoro 

di centinaia di migliaia di operai - La « geografia » dell'appalto nell'indu-

stria e nei servizi - CGIL, CISL e UIL avanzano precise proposte di lotta 

Una nota 

della FIP-CGIL 

J pensionati 
riprendono 

la lotta per 
gli aumenti 
II comilalo direttivo della 

Federazione italiana pensio
nati della CGIL, riunitosi a 
Roma il 10 scorso, ha ri-
bad to il suo giudlzio nega 
tivo sul disegno di legge re-
lativo alle pensloni degli ex 
lavoratori dipendenti appro-
vato dal Consiglio dei mini-
sir i il 28 aprile, in quanta 
— dice un comunlcato — 
le proposte governalive ri-
sultano del tutto insoddisfa-
centi. Esse, infalli, tra gli 
altri limiti, escludono I'uni 
ficaz one dei minimi di pen-
sione e prevedono soltanto 
degli inconsistent! ritocchl 
che non compenserebbero 
neppure in parte la svalu-
tazione conseguenle al for
te rincaro dei prezzi; igno 
rano I'esigenza del collcga-
mento delle pension! — vec-
chie e nuove, comprese le 
min me — alia dinamica 
delle retribuzioni; non rico-
noscono il diritlo agli asse-
gni familiar! per i contito-
lari di pensione di rivers!-
bilita. 

II C D . ha pertanto solto-
lineato I'urgente necessita 
di una vigorosa ripresa del 
movimento di lotta per otle-
nere I'immediata apertura 
della trattativa sulle note 
richieste a suo tempo pre-
sentate al governo dalle or-
ganizzazlon! sindacali, con
siderate irrinunciabili, oltre 
che per soddisfare le esi-
genze - vital! di - milioni - di -
pensionati, per garantire un 
coerente sviluppo della rl-
forma pensionistica avviata 
nel 1969 con la legge 153. 

Conquistati gia 9 contratti: altri settori verso lo scontro 

DA SEI MESI IL SETTORE ALIMENTARE 
IMPEGNATO IN FORTIBATTAGLIE 

;I1 significato degli obiettivi raggiunti: dall'orario al salario garantito - I piu 
•bassi costi di lavoro nei conservieri - II collegamento con le altre categorie, 

[ I lavoratori aiimentansti 
hanno dato :mzio a!ie lotte 
contrattuali nell'ottobre del 
1971 e sono tutt'ora impegna 
ti neii'azione per :I rinnovo 
dei contratti gli addetti aNa 
industria delle conserve vege-
tali, saccarifera, delle acque c 
bevande gassate e mineral; 
mentre si apprestano a eia-
borare le p:attaforme rivendi
cative ; lavoratori dell'inau-
»tr:a pastaria e molitoria. 

Nove contratt: naz.onal: d: 
Bettore sono stati nnnovati 
dal novembre 1971 ad o^g:; 
Interessano oltre 200 000 ;avo 
rator: dell'industna do.c;ar:u. 
delle carni. dei mang.mi. de: 
vini e liquor;. deirindiisTr.a 
caseana e del tabatco o.tre a 
que'!: delle centra;: del lat'<-
Questa prima :mpnrtan:e lap 
pa della campagna contraitua 
!e de!-a caiegor;a s: e chiusa 
con SUCCPSS; cons:dere\o. - .su! 
p ano econom.co normat.vo e 
dej d.r;tt: =:ndacal:. 

T lavoratori a»:mentnr>t: 
hanno dato prova d: un alto 
grado di combatt:v:ta Opera:. 
impiegati. tecnic: hanno scio-

perato compatti su tutto il ter-
ntono nazionale attuando per 
la prima volta forme eificacl 
di lotta articolata. L'umta 
smaacale si e consolldata nel 
corso dell'elaborazione delle 
piattalorme rivendicative e 
della ronduzione delle lotte. Le 
assemblee di fabbrica hanno 
avuto un ruolo decisivo in 
questo processo di consolida-
mento dell'unita specie con !a 
e'.ezione dei Consigli che !n 
molt; cas: hanno fatto le loro 
pr.me positive prove nel cor
so delle stea.se lotte. Cosi ma: 
grado le difficolta che si ergu 
no sul!a via della reahzzazione 
dell'iinita organica 1 smdacat; 
degli al:mentar:sti. la F:!ziat-
CGTL. la Fulp:a CISL, la Uilia-
UIL. nel'.a recente nunione de: 
tre eseculivi hanno nafferma-
to gl: impegn; precedentemen-
te assunti di fare del 1972 
l'anno dell'iinita organica. 

I,e conquiste p:u .s:?nificat:-
ve conseguite da: lavoratori 
dell'industna a'.imentare — 
seppure con variant: fra I dt-
versi settor: — possono cosi 
r;assumersi: aumenti salanail 

NEL N. 20 DI RINASCITA 
in edicola venerdi 19 maggio 

DOSSIER SPECIAL* VIETNAM 

II Vietnam e il mondo 
La solidarieta internazionale 
• Storia delle trattative di Parigi (servi-

zio di Augusto Pancaldi) 
• II fallimento della politica USA in Indo-

cina da Eisenhower a Nixon (di Emilio 
Sarzi Amade) 

• Le vittorie militari della strategia della 
guerra popolare (di Pino Tagliazucchi) 

Le prenotazioni devono pervenire agli uffici 
diffusione di Roma e di Milano entro le ore 12 
di marfedi 16 maggio. 

uguali per tutt: da 15 000 a 
19.000 lire mensili e abolizione 
delle differenze retributive per 
1 minon; riduzione dell'ora-
n o di lavoro a 40 ore sett: 
manali e !im:taz:one della fa-
colta delle az:ende d: ncorre 
re alle ore straord.narie: 
class.f raz.one unica dei la 
voratori — con il superame-> 
to della distinzone fra opera: 
imp'.egati ed mtermedi — fon-
data su 6 o 7 categor:e sulIa 
base di declarators e d» pro-
fili professional:; d:ntto alia 
contrattazione deil'inquadra 
mento profess:ona!e: sulla via 
del superamento totale del!a 
differenza di trattamento nor 
mativo fra operai e imp:egali 
si e ottenuto. nei diversi con
tratti. forme di garanzia del 
salario fmo al 100% della re-
tribuzione; unificazrone del pt 
riodo feriale. per tutt: : !avo 
ratori, in 30 giorni di calen-
dario indipendentemente dal-
l'anz:anitA; miglioramento d'-i 
trattamenti di malatt:a ed :n-
fortunio sia sul piano econo 
mico (garanzia de'. 100*7 del 
salario) sia per quanto con-
ceme *. period: mdennizzab.i: 
e Ja conservaz:one del posto 
d; lavoro 

Alcune d: queste conquiste 
hanno un carattere profonda-
mente innovatore per la defi-
nizione dei rapport: di lavoro 
neirindustria alimentare c. s:a 
detto senza presunzione da 
parte della nostra cateeoria. 
aprono la strada a tutti i la
voratori dell':ndustria. Non a 
caso !a res:stenza padronale e 
stata piegata soltanto graz:e 
a dure e costo-e lotte (176 ore 
di sciopero degli addetti alia 
industria delle carni. 120 or? 
d: sciopero dei dolcian. 130 
ore di sciopero dei lavora
tori addett: all'mdustria de: 
vini e liquon ecc. ecc.) che 
hanno porlato la divisione 
in campo padronale e la rot-
tura fra le associazioni degli 
industrial! di alcuni settori 
rtell'mdustria alimentare e la 
Cont industria 

Le conquiste relative alio 
orar:o d; lavoro. aha hmita 
z:one delle ore straordmarie. a 
period; annual: di salario ga 
rantito. al controllo delle 
condizioni ambientali di la 
voro rispondono all'esigenza 
primana del momento che e 
quella di /avortre la massi-
ma occupaztone e la stabihta 
dell'impiego seppure nel qua
dro del miglioramento delle 
condizioni del lavoratori 

LA preoccupazione cu cremxe 

il massimo di unita fra lavo 
ratori fissi. sem:fiss: e sta-
gionaii. fra occupau e disoc-
cupati e stata ed e preoom:-
nante al momento cteue ocelte 
rivendicative anche se siamo 
consapevoli che la lotta con
tro la pratica persistente de! 
contratti a term.ne. contro il 
ricorso alia stagionalita piu o 
meno fittizia. contro l'imoosi-
zione di molte ore straordi-
nane nei period: di campagna, 
si combatte sul piano genera-
le per una politica di sviluppo 
economico. per nuovi investi
menti produttivi in agncoltu 
ra e neH'industria. con valido 
ausilio delle lotte Iocali. a 1: 
veilo di zona o di compren-
sono :n un'az:one coordmata 
fra opera:, braccianti e conta 
d;ni co: >ostegno delle struttu-
re democratiche. 

Alcune conquiste con
trattuah favonscono quest! o-
bietf.vi; ocn lo sanno eli in
dustriali conservier; (che nan-
no resnmto in blocco le ri-
vendicazioni per il rinnovo del 
CCNL scaduto il 31 12 71) che. 
con I! ricorso alia stagiona
lita esasperata. i contratti a 
ternr.ne. : lunghi orari nei pe
riod! di campagna. realizzano. 
fra tutti gli industrial: de! 
settori dell'alimentazione. '. 
p:u bassi costi di lavoro (nel 
1970. la Star, su un fatturato 
globale d: oltre 77 miliardi 
di lire denuncia per casto di 
lavoro soltanto 7 miliardi d: 
lire). 

K' sacrasanta quindi la pre 
occupazione de; lavoratori mi'-
talmeccanici. chimici, edili di 
trovare una saidatura tra le 
rivendicazioni del lavoratori 
occupati e obiettivi economi-
ci generali. per lo svilupoo ec<» 
nom:co e una masgioir occu 
pazione al di la di ogn: vision: 
settoriale o corporativa degli 
interessi della categoria. Que 
sto e il terreno sul quale ab 
biamo cercato di muoverc! 
anche fra varie difficolta. Nel 
corso delle lotte dei conser 
vier: e degli zucoherien 
accentucremo Timpegno su 
questi problemi. s:a per ri 

spondere efficacemente alia po
litica corporativa che il mo 
nopolio saccarifero persegue 
nei confronti dei lavoratori 
«fissi» del settore. sia per 
collegare le masse dei disoc-

cupati e dei contadini aH'azione 
per lo sviluppo dell'industrift 
saccarifera e conserviera. 

Nella Marcellino 

La categoria si avvia alia lotta contrattuale 

Bologna: edili contro 
il cottimismo e per 

la casa a buon prezzo 
L'abolizione del fenomeno dei subappalti 
Gli altri obiettivi - Rapporti difFerenziati col 
movimento cooperative e le piccole imprese 

« Trattandosl dl lavorl particolari si e dovuto ricorrere a ditte speclalizzate»: con queste 
parole, dlventate ormai un ritornello, si vuol giustiflcare il fenomeno degli appalti. La 
realta e ben diversa sia nelle aziende privato che in quelle a capitale pubblico. Nelle atll-
vita produttive. in particolare nei settori industriali e nei servi/i. l'appalto investe ormai 
ogni fase del ciclo produttivo e delle attivita ad esso piu direttamente collegate fra cui 
la esecuzione di lavoro specifico dello stesso ciclo, la manutenzione ordinaria e straordi-
naria. il carico e lo scarico 
dei prodotti e cosi via- «II pa
dronato — e stato affermato 
in un recente convegno unita-
rio tenuto dalla CGIL. CISL 
e UIL — si serve dell'appalto 
come volano di manovra da 
utilizzare non solo nei mo-
menti di lotta. ma anche nel
la normale attivita produttiva 
per ricorrere liberamente a 
dilTerenti trattamenti economi-
ci e normativi, alia dequalifi-
cazione. all'uso indiscriminato 
dello straorciinario e per sfug-
gire in tutto o in parte ad 
obblighi contrattuali e legali 
in tema di ferie. diritti nor
mativi. trattamenti integrati-
vi aziendali. prevenzione de
gli infortuni e malattie pro
fessional! ». 

Le conseguen/.e della prati
ca sempre piu diffusa dell'ap
palto sono disastrose: si la-
vora in condizioni precarie. la 
vita del lavoratore e messa a 
continuo repentaglio. lo sfrut-
tamento raggiunge punte altis 
sime, si assumono in numero 
sempre piu crescente ragazzi-
ni violando ogni legge. Non 
solo: si riduenno i livelli di oc 
cupazione aH'interno delle 
aziende, si limita la stabilita 
del posto di lavoro. si frantu 
ma la forza lavoro per otte-
nere una intensificazione del 
la produzione del tutto incon-
trollata. 

Questa e la realta dell'ap
palto. realta che c messa an-
cor piu in luce se si considera 
che gli oltre 200.000 lavorato
ri alle dipendenze di ditte ap-
paltatrici operano praticamen-
te in tutti i settori piu im
portanti del ciclo produttivo. 

Cominciamo con il settore 
metalmeccanici: nei cantieri 
navali operano ditte appalta-
trici con circa 10.000 dipen
denli che eseguono lavori. a 
cottimo della durata anehe di 
mesi. Nelle aziende della side-
rurgia, compreso il gruppo 
Italsider. sono circa 30 000 i 
lavoratori di ditte appaltatri-
ci mentre oltre 20 000 operano 
in quelle metalmeccaniche. 
Passiamo alle aziende petroli-
fere: 40-000 sono i lavoratori 
occupati ne) settore e ben 
15 mila sono quelli di ditte 
appaltatrici. Molte di queste 
ditte sono di proprieta delle 
stesse societa che realizzano 
l'assegnazione di lavoro in ap
palto. Un esempio sul lavoro 
straordinario eseguito nelle 
aziende petrolifere testimonia 
la gravita del fenomeno: alia 
Mnbiloil di Napoli che ha un 
organico di 680 lavoratori so
no stati pagati in un anno 
570 milioni di lire per ore 
straordinarie. Si tratta di una 
somma pari a quella necessa-
ria per Tassunzione di 120 uni
ta lavorative compreso il co 
sto degli oneri sociali. Nelle 
aziende chimiche il numero 
dei lavoratori di ditte appal
tatrici raggiunge il lO'r del-
l'organico del settore. 

Veniamo al settore alimen
tare: l'uso di forme di lavoro 
precario e abituale. In alcu
ni pastifici sono ditte appal
tatrici che eseguono i lavori 
di carico e scarico. Alia Ba-, 
rilla su 1.100 dipendenti 2 000 
lavorano per questo tipo di 
appalto. Nelle aziende delle 
acque e bovande gassate di 
fronte ai -SO 000 lavoratori del 
settore ve ne sono 15.000 de
gli appalti 

Gravissimo il fenomeno nel 
settore delle costruzioni dove 
si prescnta sotto forma di la
voro a cottimo. Nel settore 
elettrico i dipendenti da ditte 
appaltatrici sono oltre 10 000 
di cui circa 7.000 nel Mezzo-
ciorno. Situazione analoga nel 
settore telefonico aggravata 
dalla quantita di operai degli 
appalti che sono circa 20 000. 
Nelle ferrovie sono circa 
12 000 i lavoratori delle of 
ficine. della carica accumula
tor! e della pulizia carrozze 
che non fanno parte dell'or-
ganico. nel settore postelegra-
fonico sono circa 5.000 e ben 
20000 nelle aziende assicura-
trici. La pratica dell'appalto 
investe anche la Rai-Tv. l'Ali-
talia. le stazioni aeroportuali. 

Un caso limite c rappresen-
tato dagli arsenali militari che 
fanno capo al ministero della 
Difesa: si arriva al punto che 
alcuni operai eseguono a ca
sa. dopo l'orario di lavoro. 
parti di lavorazioni anche im
portanti che dovrebbero esse
re effettuate negli stabilimenti. 
Di fronte a questa dramma-
tica situazione il movimento 
sindacale si e posto un obiet* 
tivo di fondo: il superamento 
dell'appalto e 1'assunzione con 
gradualita nell'organico delle 
grandi aziende dei lavoratori 
delle ditte appaltatrici. Su que
sta strada si sono mossi gia 
importanti categorie. T.a batta-
glia contrattuale dovra confer-
marc questa scelta. 

Alessandro Cardulli 

. Dalla nostra redazione 
BOLOGNA, 13. 

La abolizione della pratica 
del sub-appalto e del cotti
mismo figura in primo piano 
nella piattaforma della pros-
sima battaglia contrattuale 
che gli oltre 18 mila edili bo-
lognesi stanno discutendo nel
le assemblee di cantiere in-
dette dai tre sindacati di ca
tegoria I filoni principali del
la piattaforma contrattuale 
non sono soltanto oggetto di 
dibattito. ma vengono messi 
per cosi dire alia verifica sul 
terreno dello scontro. 

In diverse imprese sono In 
piedi impegnative azioni di 
lotta. come alia Edil-Vanni. 
che ha aperto tre grossi can
tieri ed alia Borinl di Mi
lano. che sull'Appennino sta 
costruendo il tunnel di colle
gamento fra i bacini idroe-
lettrici di Suviana e del Bra-
simone. Particolarmente a-
spro fe il conflitto in questa 
ultima impresa, dove le ri-
vendicazionl • sono - In termini 
di conquista dei diritti piu 
elementari: dalla settimana di 
40 ore (il padrone ha aperto 
il cantiere con le 49 ore), alia 
corresponsione della indennita 
di trasferta. alia attivazione 
della mensa 

Ai momenti pii difficili del
la lotta fanno peraltro riscon 
tro i risultati di buon livello 
ottenuti nelle ultime settimane 
in vari settori dell'edilizia e 
affini. come alia Grandi Lavo
ri di Sasso. alia Vibrocemento. 
mentre vertenze sono aperte 
in fornaci. fabbriche del le-
gno. imprese del manufatto 

In particolare alia Grandi 
Lavori di Sasso Marconi (pre 
fabbricati. 65 addetti) e stato 
riconosciuto il consiglio di 
cantiere, e stata costruita la 
mensa aziendale che funziona 
a spese dell'impresa. vengono 
pagate le ore di viaggio per 
trasferta. mentre al niii pre
sto si discutera sulla setti
mana di ferie pagate in ago-

sto. Infine e stato conquistato 
un superminimo aziendale di 
50 lire in busta. 

La grande consultazlone 
contrattuale che viene a con 
cretizzare il principio demo 
cratico della partecipazione 
operaia alia formazione delle 
decisioni, si articolera in al
meno trecento assemblee di 
impresa, di gruppo. di can
tieri, di lega, di comune. 

Gli altri punti centrali della 
consultazione sono: salario 
annuo garantito in caso di so-
spensione del lavoro, di disoc-
cupazione. di malattia, di in-
fortunio; riconoscimento dei 
consigli sindacali d'azienda in 
ogni posto di lavoro; contratto 
unico per operai ed impiegati: 
aumento delle retribuzioni ir, 
cifra uguale per tutti. 

Le prime assemblee dlmo 
strano non solo l'ampia par 
tecipazione al dibattito con 
trattuale. ma anche la ric 
chezza di un discorso che si 
rivolge in direzione dei pro 
blemi sociali. ed owiamente 
di quello < della casa. Plena 
occupazione e soddisfaclmento , 
del bisosno di abitazionf a co 
sto accettabile (sono almeno 
13 mila, a Bologna, le do 
mande di una casa. tanto che 
diverse migliaia di apparta 
menti nuovi sono sfitti per 
l'esorbitante canone di loca 
zione che parte ormai dallp 
70 mila mensili) sono due ele 
menti concatenati, e giusta 
mente nei cantieri si dedica 
ampio spazio ai problemi del 
la difesa della citta e d*>' 
suo territorio. 

Dal dibattito viene emer-
gendo un problema che in E-
milia - Romagna assume un 
sensibile rilievo. quello dei 
ranporti col movimento coope 
rativo e risuarda la differen-
ziazione delle forme di lotta 
e il mantenimento della con
trattazione autonoma. nonche 
del rapnorto con le associa 
zioni delle imprese artigianali 
e piccolo-industriali. 

Remigio Barbieri 

A Torino e Roma 

I convegni operai 
dei tessili decidono 
iniziative di lotta 

Contro I'alfeggiamenfo della Gepi, che non vuol sal-
vare 13.000 posfi di lavoro - Mobilifafa I'inlera ca
tegoria in attesa della riunione di giovedi, al Cipe 

Si sono riuniti leri a Ro
ma e Torino i consigli di 
fabbrica delle aziende tessili 
minacciate di smobilitazione 
e per le quali lavoratori e 
sindacati hanno chiesto l'm-
tcrvento pubblico attraverso 
la Gepi alio scopo di salvare 
un prezioso patrimonio indu-
striale e I'occupazione per 
ben oltre 13 mila lavoratori. 
I due convegni. nei quali so
no rispettivamene intervenu-
ti a Roma, lavoratori della 
capitale. di Latina. di Fi-
renze, di Forli. di Napoli e 
Cetrano, e nell'altro operai 
delle fabbriche e dei com-
plessi di Torino, Biella, No-
vara, Vercelh, Bergamo, Mi
lano. Cremona e Piacenza, 
hanno affrontato 1'ultima gra
ve presa di posizione del 
governo e della Gepi, emersa 
neH'incontro svoltosi a Roma 
venerdi. che ha praticamen-
te rifiutato di intervenire. 

Tutti gli inervenuti hanno 
respinto l'atteggiamento del 
govemo e della Gepi. E* sta
to ricordato che il 3 maggio 
scorso il governo aveva assun-
to un formale impegno di as-
segnare alia Gepi i miliardi 
necessari per intervenire nel
le aziende tessili minacciate 

II grave atteggiamento as-
sunto dalla Gepi e spiegabile 
solo con una sua completa 
subordinazione ai voleri del
la Confindustria. la quale non 
nasconde la sua ostilita al-
l'intervento pubblico nel set-
tore tessile e la sua propen-
stone alia liquidazione dei 
complessi e delle fabbriche 
portate al dlssesto da pre
cise responsabilita padronali, 

per non «disturbare » la n-
strutturazione pnvata dell'in 
dustria tessile. La tattica usa 
ta. nell'altalena di promesse 
poi regolarmente disattese, e 
quella di lasciar logorare una 
situazione che in molte fat* 
briche e ormai drammatica. 
essendosi da mesi gia in 
terrotta l'attivita produttiva. 
Questa linea pare trovare an
che autorevoli appoggi nel 
governo: solo cosi si puo spie 
gare del resto il fatto che 
un organo tecnico quale e 
la Gepi possa permettersi di 
disattendere !e direttive po-
htiche impartite dal Cipe. 

Questi piani saranno pero 
contrastati da una piii ampia 
e incisiva lotta operaia. II 
convegno di Torino ha dc-
ciso che in vLsta della nuova 
riunione del Cipe prevista 
per giovedi — e dalla quale 
i sindacati chiedono esca non 
solo una precisa riconferma 
dell'intervento pubblico, ma 
un primo elenco delle az:en 
de nelle quali la Gepi dovra 
intervenire subito — verran 
no promosse nelle fabbriche 
e nelle province interessate 
vAste azioni di lotta. con ma 
nifestazioni pubbliche che in 
vestiranno la Regione. le pe 
rifenche autorita governative, 
con occupazioni di fabbri
ca, ecc. 

Tutta la categoria sara poi 
chiamata a scendere in cam 
po qualora venisse conferma-
tA la volonta di colpire i 
lavoratori tessili, nel tentati-
vo di creare un clima di 
pressione e di ricatto alia vi-
gilla di Importanti battaglie 
contrattuali. 

Lettere— 
all9 Unita: 

I sogni infranti 
del giornale dc 
(«Forti perdite del 
PCI a Bologna ») 
Cara Unita, 

martedi mattina, 9 maggio, 
ho voluto prendere anche il 
Popolo — ttQuotidlano della 
Democrazia Crlstiana», co
me e scritto sotto la testata 
— per vedere come I dc com-
mentavano i priml risultati 
elettorall Certo che a rac-
contare menzogne sono del 
veri camplonl! Cito soltanto 
qualche passo: a Le prime ci-
fre rivelano un dato che, sia 
pure con la cautela data dal
la provvisorleta, dimostra 
un'altra importante tendenza. 
II PCI reglstra un calo dif-
fuso in quasi tutte le pro
vince ». Per fortuna hanno 
usato «cautela», altrimentl 
come avrebbero poi potuto 
nascondere il fatto che in 
realta il PCI alia Camera ha 
aumentato in percentuale ed 
ha guadagnato piii di mezzo 
milione di voti nspetto al 
1968? 

Ma non e flnita qui. L'Emi
lia rossa e una spina nel flan-
co della DC, e cosi il gior-
nale democristiano deve ri
correre alia menzogna scri-
vendo: «A Bologna, se fos-
sero confermate le tendenze 
dei primi scrutini, il PCI re-
gistrera forti perdite attor-
no a valori molto alti ». Una 
bella delusione, visto che tl 
PCI a Bologna citta e an-
dato avanti di mezzo punto, 
nella provincia ha migliorato 
dello 0,7 per cento e in tutta 
la regione ha guadagnato de-
cine di migliaia di voti. Non 
ancora soddisfatto, il Popolo 
aggiunge che «anche in una 
altra regione rossa. la Tosca-
na, l'andamento tende a con-
fermare queste impressioni». 
Bene, loro che si acconten-
tino delle impressioni: noi 
preferiamo attenerci ai fat-
ti c cosi vediamo che in To-
scana i comunisti hanno su-
perato il milione di voti alia 
Camera, con un'avanzata del-
VI,2 per cento! 

A me questa gente sembra 
proprio senza pudore. Cor-
diali saluti. 

GIANNA BARDINELLI 
(Milano) 

La bandiera del 
generate fascista 
che ha perso 
la guerra 
Cara Unita, 

sono un sottufflciale delle 
Guardie Forestall e alia vigi-
Ha delle elezloni ho ricevuto 
una lettera niente di meno 
che da un generate di di
visione che si chiama Renato 
Lerz. Una lettera lunghissima 
che parla di dignita, di ono-
re, di sfacelo dello Stato. di 
liquidazione morale e spiri
tual della nazione che sono 
discorsi che si sentono con-
'rinuamente; insomma. il ge
nerate dice che le cose van-
no male e si pud anche es
sere d'accordo, ma pot dice 
anche che per cambiare biso
gna votare per i fascisti e 
allora non siamo piu d'ac
cordo. 

Nella lettera e'e scritto: 
<tSappiate che la bandiera 
italiana, unica e sola, e la 
bandiera tricolore che noi 
tanto amammo e amiamo: e 
la bandiera della Destra Na
zionale che si identifica nel 
MSI e che, in questo tern-
pestoso dopoguerra, si innal-
za superba al di sopra di 
tutte le altre di pura marca 
straniera simboleggianti i par-
titi sedicenti democratic! ». Io 
non sono un generate dl di
visione, perb so due cose che 
il generate fa finta di non 
sapere: che il tricolore non 
e mat stato la bandiera dei 
fascistt che o era nera o era 
quella tedesca con la svastica 
e che se c't stato un dopo
guerra e stato perche~ prima 
e'e stata una guerra e questa 
guerra I'hanno voluta i fasci
sti e t generali come Renato 
Lerz, che poi I'hanno anche 
persa. 

Per cut questi generali non 
rompano le tasche: sappiamo 
benissimo noi per chi dove-
vamo votare e sappiamo be
nissimo chi veramente ha Ti-
spettato sempre il tricolore 
anche quando loro stavano 
sotto la croce uncinata. 

LETTERA FIRMATA 
da un sottufficiale del Corpo 

Forestale . (Trento) 

Le invenzioni del 
giornale 
bene informato 
Caro direttore, 

in questi giornt ho voluto 
acquistare qualche volta in 
stazione a Milano U Cornere 
d'informazione (ma credo che 
Vesperienza non st ripetera) 
per avere nel pomeriggio le 
ultime informazzoni svi risul
tati elettorali. Francamente 
non riesco a capire come cer-
ti quottdtam possano menttre 
cosi spudoratamente e come 
i loro lettori non si accorga-
no di essere presi per i Ion-
delli. Martedi sera, su questo 
giornale — fratello mtnore del 
Corriere della sera — e'era 
sci.tto con evidenza che •co
munisti e socialproletan han
no dovuto accusare una fles-
sione di voti», mentre nella 
tabella con i risultati si rile-
vava che if PCI di vott ne ave
va guadagnato piu di mezzo 
milione. 

Dalle menzogne di questo 
tipo. si passa poi a quelle mi-
nori, che potrebbero essere 
giudicate dtrertenfi se non ve-
nissero invece a confermare 
ulteriormente che questi gior
nali sono soltanto dei bugiar-
di. In terza pagina, ad esem
pio, st legge che csono riu-
sciti ad affermarsi... lo scrit-
tore Ces^re Zavattini, comu-
nista, che faceva parte come 
indipendente delle ltste per i) 
Senato di Milano*. La cosa 
a dir il vero mi stup] un po* 
perche non avevo mal aentlto 

parlare di una simile Candida-
tura in Lombardia. Soltanto 
il giorno dopo. leggendo 1TJ-
nita, ho poi scoperto che ad 
essere eletto e stato non lo 
scrittore, ma il compagno A-
gostino Zavattint, segretarto 
della federazione comunista dl 
Mantova. Nello stesso artico-
lo, parlando dei vari candi-
datt, si dice poi che «la con
ta delle preferenze sta tenen-
do con il fiato sospeso Gino 
Cervi e Gian Maria Vo._nte... 
eve si sono gettati nella lotta 
per le elezloni». Avra mol-
lato il fiato il compagno Vo-
lonte, visto che non si e mal 
presentato nelle liste eletto
rali? 

RENZO BARBIERI 
- • ., (Brescia) 

Dietro il fascismo 
e'e solo il 
vuoto culturale 
Signor direttore, 

ho letto su l'Unita la let
tera «Anche la TV svizzera 
vuol dare una mano ai fasci
sti? » e non posso nascondere 
un certo stupore. Si da il ca
so che abbla visto la trasmis-
stone (u Le ragioni della de
stra ») di cut parla I'autor* 
della lettera. E vorrei for rile-
vare (anche se con scarse spe-
ranze di pubbheazinne di que
sta mia): 

1) II pro]. Armanao Plebe 
ha si avuto tempo e spazio 
per « un vero e proprio ten-
tativo di apologia del tasci-
smo ». Ma e anche vero che il 
suo tentativo e miseramente 
naufragato sulle secche della 
solite giustificazioni del tasci-
smo (« ai tempi del fascismo 
non e'era immondizia per le 
strade, non e'erano le rapine, 
non e'era la droga »: sono tut
te cose che ha detto Plebe) 
che denotano il vuoto cultu
rale che c't dietro al fascismo 
stesso. 

2) II «filmato ottenuto con 
vecchi e arcinoti spezzoni di 
archivio» che ha preceduto 
la trasmissione era semplice-
mente raggelante, e tale da su-
scitare orrore e repulsione nei 
confronti di oani frutto del fa
scismo. 

3) Gli tnterlocuturt ai Pie-
be non si sono affatto tenuti 
«su un generico piano stori-
co-culturale», ma (pario evi
dentemente degli avversari dl 
Plebe) hanno dimostrato la 
vacuita delle tesi del filosoto 
ufficiale della destra italiana 
(ma che termine usurpato 
quello di a filosoto »!). 

4) In base a tutto questo, 
direi che la televisione svizze
ra bene ha fatto a «interte-
rire con simili sistemi» nella 
vigilia elettorale italiana. Per
che. dando spazio a Plebe « 
alle sue tesi. ne ha dimostra
to Vassoluta inconsistema sot
to ogni profllo. Perche. in pa
role semplici, ha dato tanta 
corda a Plebe e alia « Destra 
nazionale » fin che entramhi si 
sono impiccati. Avesse. la no
stra televisione, trasmesso 
qualcosa dl simile vrimn del 
7 maqqio! 

GIANNI BKLLOMO 
(M-Iano) 

Ringraziamo 
questi lettori 

Ci e impossible ospitare 
tutte le lettere che ci perven-
gono (molte sono state spe-
dite ancora prima del 7 mag
gio). Vogliamo tuttavia assi
curare i lettori che ci senvo 
no, e i cui scritti non ven
gono pubblicati per ragioni di 
spazio, che la loro collabora-
zione e di grande utihta per il 
nostro giornale, il quale ter-
ra conto sia dei loro sugge-
nmenti sia delle osservazionl 
critiche. Oggi ringraziamo- -

Antonio GHEDINI. Bologna; 
I. MARGI, Modena; Pompi-
lio BELLO, S. Daniele del 
Friuli; V.O., Ferno; S.O., Ge-
nova; Luigi TROIANI, Trieste; 
Attilio MARAZZA, Milano 
(« Ho 84 anni e quindi un po' 
d'espertenza. Quando assisto 
a certe manifestaziont di al
cuni qruppi della cosiddetta 
" sinistra ". mi viene in men
te che in uno dei suoi pnmt 
film. Chariot, di professione 
vetraio, mandava uno scuonit-
so a rompere i vetri e poi 'Ml 
to segtara nella reste di ve
traio riparatorp. Pentnte alln 
annlnain. e crrrhiama di sma-
scherare questi falsi ultra**-
nistri uJ; Gninpo Frnlneiro dt 
Limbfafe. 

Wainer GO VON I. Ferrara 
(<r E' possihile cnnn%cerc II 
motiro per cui uno che trt-
quenta In tcrzn mrdin. r*r 
pnfrr essrre nmmesto noli m-
sami. dcre pnaare In sommn 
di lire l nno1* Co<tn ri r di lm-
anle in questn enncsimn prc-
lirro di dennro dntlp tnsrhi 
dt chi mnndn un t'mlin a scury 
la">j>}: Mario LAMANNA. Kn»-
feld: Mario CORCFJJ.I. Mila
no; Osvaldo PTRTNI. Genovn; 
Gaetano ALVARO Milano: Un 
simnatizrantp. Milano: Lin* 
MORANDOTTI. Ronchi: Un 
comnasmo militare. Firen?e: 
B. DE *NGKT.TR. Teano: Bm-
netto PROSPERI. Figline Val 
d'Arno; M G.. dalla Puelia: AI-
do O.. Genova 

Un pensionato di Castel-
lammare di Stabia; Genna-
ro MARCIANO, Napoli (ch* 
protesta per la mancata pub-
blicazione delle sue lettere 
nella rubrics nazionale). 
Fiorella PIERI, Fircnze: Al
berto STELLA, Napoli ( «S* 
La sentmella d'ltalia, gior-
naletto missmo, st possono 
leggere frasi dt questo gene-
re; " Bisogna tornare all'olio 
di ricino c al manganello". 
Ma e possibile che si permet-
tano certe cose e che molti 
italiani non ricordmo piii 
che cosa e. stata la dtttatura 
fascista? »). 

ScrlTtlf Irttrre hrrvl. indicancln 
con chtarrzza nomt, cognnmt e 
Indlrfozn <M tlrtlilrra chr lo r»i<* 
non comnmia il proprio nomp ce 
lo prrcUi. I * Ifttere non Brmate. 
o •folate, o con flrma illrcgihile, 
o che rrcano la iota mdiraHonr 
< t'n rruppo dl.. . • non tragon* 
pnhbllcate. 
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La sicurezza dei voli in Italia: problemi e prospettive dopo la sciagura di Punta Raisi 

T i m i ICONFORT A RADAR SPENTO 
I rischi dell'atterraggio denunciati d ai piloti sono quasi sempre connessi con la mancanza di attrezzature - Un 
ILS ancora imballato a Forli, miliardi sprecati nei mogani di Catania - L'indicatore della fortuna - « Abbiamo 
impianti che altri paesi adoperano come aiuto » - II conf litto con le autorita militari - L'esempio di Rimini 

L'aeroporto di Gibilterra (nella foto) e forse plu pericoloso — fra due montagne — di Punla Raisi. A Gibilterra non v'era 
scelta per I'ubicazione e proprio per questo e dotato di per fettissimi radar. 

All'aeroporto di Forli, uno dei 16 scali definiti insicuri d ai piloti italiani, c'e un ILS (« instrumental landing system »). 
Si tratta di una delle piu moderne apparecchiature per guida re, da terra, un atterraggio strumentale; TILS emette fascl 
d'onde vertical! e orizzontali fornendo agli aerei in fase di att erraggio tutti i dati sia per la dirittura della pista che per 
l'angolo di planata. C'e, pero, un particolare: I'lLS di Forli non funziona, giace da diverso tempo — ancora imballato — 
dentro un capannone. Nessuno degli organi.smi competent!, da lla direzione generale delPAviazione civile alio Stato Maggiore 
dell'Aeronautica militare. sembra volersi interessare alia questione: il risultato e che i piloti saranno costretti a dirottare. 
dallo scalo di Forli, ogni qual-

Le indagini a Palermo 

L'altimetro del DC8 
e stato ritrovato? 

PALERMO. 13 
II tragico costone di «Monlagna Longa », contro il quale 

nove giorni fa si e andato a schiantare il DC 8 della morte 
con 115 persone a bordo, tra le quali nostri carissimi e valo-
rosi compagni alia cui perdita non riusciamo ancora a ras-
segnarci, e stato nuovamente esplorato, stamane. Le com
missioni d'inchiesta continuano iniatti la ricerca di parti del 
velivolo che possano essere — in qualche modo — utili alia 
ricostruzione della dinamica degli ultimi minuti prima della 
cosiddetta « disgrazia ». 

Ma a quanto pare non e saltato fuori nulla di detcrminante. 
Sembrava, in un primo tempo, che fosse stato ritrovato l'al
timetro di bordo — al quale i tecnici attribuiscono notevole 
importanza per la ricostruzione di alcune fasi del volo — 
ma le commission! inquirenti non hanno poi conlermato la 
notizia. 

Mentre scriviamo le commissioni d'inchiesta proseguono 
nell'esame della bobina sequestrata alia torre di conlrollo di 
Punta Raisi. In questa dovrebbero essere registrati i cinque 
contatti avuti dal DC 8 con l'aeroporto palermitano. II primo 
di questi avvenne mentre l'aereo sorvolava l'isola di Ponza. 
In base a queste registrazioni si dovrebbe poter delerminare 
la velocila del velivolo al momento del suo arrivo alio scalo 
palermitano. 

Intanto l'Associazione nazionale tecnici di volo aviazione 
civile in un suo comunicato in polemica con l'Alitalia ribadi-
disce che i DC 8 della socicta di bandicra volano «gia con 
cquipaggi che a volte comprcndono il motorista di volo e a 
volte sono invece composti da soli piloti ». 

Al riguardo PANT AC CG1L-UIL fornisce un elcnco di tre-
dici voli effettuati ultimamente «con configurazioni di equi-
paggi, senza motorista di volo >. 

Dopo I'arresto dell'appaltatore 

Emergono colpe 
delPEnel per la 

strage a Catania 
Le precise accuse dei sindacati che hanno indetto scioperi articolati 
Perche non funziono la cadufa automatica della corrente — Licenzia-
menti, straordinari e appalti: tre facce d'una stessa politica antioperaia 

L'appaltatore arrestato 

volta il maltempo non consen
ting Patterraggio a vista. 

All'aeroporto Fontanarossa, 
di Catania (giudicato, dopo 
quello di Palermo e a pari 
merito con quello di Alghe-
ro, uno dei tre scali piu peri-
colosi d'ltalia: i piloti delle 
aerolmee britanniche si rifiu-
tano di scendervi) PILS non 
esiste nemmeno Imballato, 
non c'e radar, il sistema di 
radiofari e praticamente nul-
lo, le piste si trovano pau-
rosamente vicino al massic-
cio dell'Etna cioe in balia di 
forti venti di caduta e ascen-
sionali. In compenso a Fon
tanarossa stanno costruendo 
una spettacolare aerostazione 
per accogliere i viaggiatori in 
arrivo e in partenza: un edi-
ficio in marmo e mogano che 
costa un miliardo e trecento 
milioni. aQuando devo atter-
rare a Catania — mi dice un 
comandante pilota delPAllta-
lia — penso sempre che sul-
la mia strumentazione di bor
do manca in realta un indl-
catore fondamentale: quello 
che misura la fortuna ». 

Come sempre, la tragedia 
del DC-8 « Antonio Pigafetta » 
schiantatosi col suo carico 
umano sulla Montagna Lon
ga che sovrasta Punta Raisi, 
ripropone drammaticamente 1 
problemi della sicurezza del 
volo in Italia. Come sempre, 
diciamo. perche si tratta di 
una tematica vecchia e cono-
sciuta per affrontare e risol-
vere la quale i piloti civill 
italiani si battono da due de-
cenni. Cerchiamo di vederne, 
con la maggiore esattezza 
possibile, i motivi central!. 

Allorch6 un passeggero sale 
su un aereo di linea. per com* 
piere un viaggio da una citta 
ad un'altra. il suo «coefficien-
te di sicurezza di volo » dipen-
de da tre fattori essenziali: 
1'efficienza dell'aeromobile. la 
qualifica dpi personate navi-
gante (i piloti>. 1'efficienza del
le installazioni a terra per lo 
ausilio al volo In Italia, men
tre dal 1346 ad osgi Peffi-
c:enza desli aerei ha fatto pas-
si da gigante (si e pawati 
dai velivoli a pistone ai DC 9 
e ai Jumbo) e di pari pas-
so — per necessita di cose — 
e aumentata la capacity e la 
preparazione tecnica dei pilo
ti. il terzo fattore e rimasto 
praticamente al punto di par
tenza. Tn sostanza. Pasibilita 
delle uiste nella gran parte 
dei 105 aeroporti nazionali 
non presenta t-itt: quel requi-
siti di sicurezza che i nuovi 
tip! di aerei e il moltiolira-
to ritmo del traffico aereo ri-
ehiedono. E questo soorattut-
to per auanto rismarda e'.i im
pianti di rontrollo e di a= î-
stenza della navieazione aerea-
i radar fche funz:onano. e non 
24 ore su 24. soltanto in po-
ehissimi aerooorti). \ radiofa 
ri. le frequenze radio. 

Dice un pilota: «Facciamo 
un esemnio. L'aeroporto di Gi
bilterra d coslruilo in una po-
gizione forse piu pertcolosa 
di quello di Palermo^Punta 
Raisi. A Gibilterra la monta
gna sfiora la pista su due la-
ti non su uno solo, e n sono 
venti piu forti. Pero a Gibil
terra esiste, a cura degli ingle-
si, un'assistenza in volo che e 
la fine del mondo Ce un ra
dar che ti prende a 400 chi-
lometri dt distanza e ti gui
da per mono fin sulla pista. 
non e possibile sbaQlinrsi nep-
pure di un centimetro. A Pa
lermo il radar non c'e I mto-
ti inglesi di Imea. a Punta 
Raisi. non atterrano piii da 
diverso tempo ». 

La verita e che 51 DC-R i An
tonio Pigafetta » se fosse sta
to euidato con un radar d i 
terra non sarebbe uscito fuo
ri rotta. non si sarebbe schian 
tato sulla Montagna Lonsa. 
E' un'opinione di molti o'lo^ 
ti. questa: basata non soltan
to sulPesoerienza diretta di 
chl a Punta Raisi ha atterrato 
centinaia di volte ma anche 
sill fatto che il DC R ha avuto 
Pimoatto ron la montasma In 
{v>nd'7,'nT>- mp*er>r<",1,i«7irhp ot-
t'nmli Ma era notte e Poo 
rh :o del radar sar^hbe *tnto 
InH'^nen^abile 

T/intero sterna rtt -»<?5Ut«n 
70 a' vn'n fnn7'nrnnt'» in Tt» 
lla v!ene E i u d 1 c n t o dal 
1'ANPAC fPa,=srK'»a7lnnp del 
piloti ctviin e dal STPAC f'l 
atndacato unltirio del nilotl 
dr i l l ) non soltanto al di sot-

to della media europea, ma 
addirittura non rispondente 
ai canoni di sicurezza stabili-
ti dall'OACI, Porganizzazione 
dell'ONU che cura il settore 
dell'aviazione civile, a Abbia
mo degli impianti — dicono 
i piloti — che gli altrt Paesi 
adoperano come " aiuto " agli 
impianti normali, ben piu mo-
derni e funzionali». 

II «coefficiente di sicurez
za » del passeggero italiano 
che adopera le nostre linee 
nazionali, dunque, e tra i piu 
bassi d'Europa e del mondo 
poiche uno dei tre fattori che 
lo determinano si trova sotto 
il limite di guardia. II di-
scorso, a questo punto, si spo-
sta sin perche: sulle cause 
di uru tale msostenibile si-
tuazione, sulle responsabilita. 
Alia fine delPottobre 1971 il 
SIPAC presentava al Presiden-
te della Camera Pertini e quin-
di all'attenzione della decima 
Comrnissione parlamentare 
della Camera (Trasporti e 
aviazione civile) un'ampia do-
cumentazione nella quale si 
denunciava a un servizio di 
controllo radar (dove tale ser
vizio esiste e quando gli ap-
parecchi funzionano) netta 
mente inferiore alia media in-
ternazionale: frequenze radio 
sature e per di piii tecntca-
mente insoddisfacentt, sulle 
quali il controllore del traf
fico aereo dialoga con decine 
e decine di aerei che nello 
stesso istante si affollano in 
quelle strettoie e passaggi ob-
bligati che sono le aerovie 
italiane, compresse da ogni 
parte da spazi aerei riservati 
at militari. In queste condi-
zioni le " mancate collisioni" 
sono una realta quotidiana... 
Disastri aerei come quello av-
venuto di recente in Giappo-
ne (collisione fra un aereo 
civile e un caccia militare. 
con bilancio di 162 morti: 
n.dr.) in Italia potrebbero av-
venire da un giorno all'altro. 
Si sottolmca che la pesstma 
organizzazione degli spazi ae
rei. affidata all'insindacabile 
pot ere decisionale dell'aero-
nautica militare. & da const-
derare la causa prima e fon
damentale dei disservizi».. A 
questo proposito, basta dare 
un'occhiata alle carte delle ae
rovie pubblicate dalla stessa 
aeronautica militare italiana 
nel a AIP Italia n per renders! 
conto come gran parte del 
cielo italiano sia vietato al 
traffico civile, costretto a muo-
versi unlcamente lunco strett! 
e pericolosi a sentieri». 

«Ogni problema dell'assl-
sterna al volo. anche il piu 
piccolo — prosegue 11 docu-
mento dei piloti civili — vie-
ne oqgi ad esser trattato se-
condo la prassi stahiltta per 
il funzionamento delle Forze 
armate. prani che mal si adat-
ta aUa funzionalita del servi
zio Si verificano cost nega
tive conscguenze... 

Uno dei t int! esempi, in me
rito, ce lo off re l'aeroporto 
Miramare di Rimini, anch'es-
so compreso nell'elenco del 16 
aeroporti insicuri. Miramare 
e uno scalo militare, dove pe
ro vengono ospitati anche ter
minal! civili, e possiede un 
impianto radar funzionante: 
perche i piloti lo giudicano. 
allora, pericoloso? Per tre mo
tivi Primo: Miramare e so§-
getto a un intenso traffico di 
aerei militari. causa d; gran-
de ritardo per 1 voli civili 
in partenza e in arrivo e mo-
tivo di pericolo in fatto di 
collisioni in volo: serondo: 
il radar e manovrato da mi
litari. i quali adoperano una 
prass' di awicinamento che. 
se funziona per i caccia F-104 
Starfighter. rimane assai piii 
complicata per un aereo ci
vile (piu ir inerte» e meno 
manegeevole); terzo: dl notte 
Pilluminazione della pLsta — 
fatta in senso unidirezionale. 
per le esieenze degli F-104 — 
non e visibile agli aerei civili 
in * pos'zione di sottovento » 

L'ipoteca militare delPassi-
stenza al volo cn^titutece dun 
que — e lo vedremo meglto 
in seeuito — uno dei motiv! 
d' fondn della "rave crisl che 
attualmpnte affl'^ee la nostra 
aviazione civile Urw crisl che 
andrebbe affrontata e risolta 
v-nza attendere lo stimolo — 
disperato e drammatico — di 
sciagure 

Cesare De Simone 

Per essere interrogati dal sostituto Procuratore Viola 

Caso Feltrinelli: 8 fermati a Torino 
e trasferiti al carcere di San Vittore 

Si tratta di cinque donne e tre uomini, fra i quali un medico che avrebbe avuto in cura I'ediiore milanese 
Nuovi particolari sulle armi rinvenute nella officina delle sedicenti «Brigate rosse» a Porta Ticinese 

Dalla nostra redazione 

E' morto 
il carrozziere 

Giovanni 
Bertone 

TORINO, 13. 
Giovanni Bertone, fondatore 

dell'azienda torinese «Carroz-
zeria Bertone ». e deceduto il 
10 maggio scorso. Aveva 88 an-
ni e dal 1950 seguiva dal-
l'estemo Pazienda oramai di-
retta dal figlio Nuccio Ber
tone. 

Giovanni Bertone fondo la 
sua carrozzeria nel 1912 e la 
condusse dallo stadio di pic-
cola officina con tre dipenden-
ti, sino a raggiungere le di-
mensioni di una delle maggio-
ri imprese del settore, alia 
conclusione del secondo con-
flitto mondiale. 

Le prime vetture che Gio
vanni Bertone realizzo in for
ma completa furono la « SPA 
9000» e la «501 competizionen 
degli anni 1920-21. Successiva-
mente. lavoro sui piu famosi 
telai dell'epoca e soprattutto 
instauro un cordiale ed im-
portante rapporto di collabo-
razione con Vincenzo Lancia, 
per il quale realizzo per molti 
anni carrozzerie di serie e 
fuori serie. 

Dal 1945 affido Pazienda al 
figlio ed al genero Tiberio 
Gracco de Lay che, adeguan-
do Pattivita a nuovi criteri in
dustrial!, Phanno portata al 
livello attuale, cioe a quello 
di una delle piu famose azien-
de in campo mondiale per 
quanto nguarda la progetta-
zione di carrozzerie. 

Incagliata a 
Civitavecchia 
motonave con 
500 americanl 
Una motonave olandese, la 

*Statendam». di 24.000 tonnel-
late. proveniente da Genova e 
diretta a Civitavecchia, si e 
incagliata ieri mattina, a causa 
della bassa marea, nello spec-
chio d'acqua antistante il porto 
laziale. A bordo della motonave 
si trovano 560 cittadini ameri-
cani in crociera nel Mediter-
raneo. I passeggeri sono rima-
sti tutti illesi. 

La motonave e stata poi libe-
rata con Paiuto di alcuni ri-
morchiatori ed e ora attraccata 
alia banchina « Traianea » del 
porto. NelPincidente un marit-
timo. Salvatore Maggio di cin-
quantotto anni. e rimasto fe-
rito. L'uomo e stato portato al-
l'ospedale di Civitavecchia dove 
i sanitari gli hanno medicato 
una ferita lacero-contusa alia 
testa. L'uomo. che ha subito 
anche una contusione cranica, 
si e nfiutato di farsi ricove-
rare. come avevano consigliato 
i medici. 

Secondo i primi accertamenti 
svolti dalle autorita portuali. la 
motonave. durante la manovra 
per entrare nel porto. si e in
cagliata su un basso fondale 
indicato da un segnale marit-
timo. 

La «Statendam» si e cos! 
inclinata di circa due gradi sul 
lato destro. Sembra che a de-
terminare Pincidente abbia con-
tribuito anche un forte vento 
che in quel momento spirava 
sul porto laziale. 

' ' ' MILANO, 13 
1 Dopo gli « arsenali », le « pri-
gioni del popolo», le «offi-
cinew, le indagini in corso 
sulle sedicenti Brigate Rosse 
si sono spostate ieri e oggi 
a Torino. Ieri da quella citta 
sono state trasferite a Milano 
tre ragazze in stato di fermo. 
Oggi, sempre da Torino, sono 
arrivate altre tre persone. 
Tutto il gruppetto si trova 
ora nelle carceri di San Vit
tore. Sono stati pescati, pro-
babilmente a seguito di una 
soffiata, in una soffitta dove 
la polizia avrebbe trovato, pri
ma delle persone, materiale 
compromettente legato all'at-
tivita dei a brigatisti». 

A Torino le operazioni si sa-
rebbero svolte, piu o meno, 
cosi. Ieri mattina in una sof
fitta che si trova in una tra-
versa di Corso Casale di Bor-
go Po e entrata la polizia per 
fare una perquisizione. Nella 
soffitta non e'era nessuno. Ma 
la polizia sarebbe rimasta in 
attesa. Nelle prime ore del 
pomeriggio ecco arrivare tre 
ragazze, tutte studentesse della 
facolta di magistero. Tutte e 
tre vengono portate a Milano, 
prima in questura e poi a 
San Vittore. Ma la polizia re-
sta ancora nella soffitta in 
attesa. Verso mezzanotte a un 
500 metri dalla soffitta si fer-
ma una « 500 ». Ne escono tre 
persone che si dirigono werso 
la soffitta. Sono il medico En
rico Levati, 27 anni; Mauri-
zio Ferrari, 27 anni, ex-ope-
raio della Pirelli, nativo di 
Grosseto e residente a Mila
no; Roberto Vho, 26 anni, re
sidente a Mairago, provincia 
di Milano. Tutti e tre ven
gono portati a Milano e alle 
13 di oggi fanno il loro in-
gresso a San Vittore. I tre 
uomini sono indiziati di co-
stituzione di bande armate. 
La posizione delle tre studen-

Agguato nella notte in Calabria 

Uccisi a colpi di mitra 
per vendetta due pastori 
CITTANOVA (Reggio C) , 13 

II pastore RafTaele Albane-
se di 68 anni e suo cognato 
Antonino Raso di 65. sono 
stati uccisi a rafnche di mi
tra da persone non ancora 
identificate. I cadaveri sono 
stati scoperti stamani all'al-
ba da alcuni contadini in con-
trada Serra, a pochi chilome-
tri da Cittanova, 

I carabinieri e la polizia rl-
tengono che il duplice omici-
dio sia da attribuire alia lotta 
fra le famiglie rivali degli Al-
banesi e dei Facchineri, en-
trambe dedite alia pastorizia. 

All'origine sarebbero motivi 
di interesse trasformatisi in 
odio dopo il 19 marzo del 1971. 
Quel giorno. Infatti, uno dei 
componenti della famiglia 
Facchineri. Luigi dl 24 anni. 
uscito dal carcere dopo aver 
scontato una pena di quattro 
anni e mezzo per omicU'o 
colposo entr6 in un bar do/e 
era riunito II « c'.an » degli Ai 
banesi. Facchineri fu invita-
to a bcre una blrra ma si il-
fiuto Sorse allora. fra 11 gio-
vane ed i suol rivali, un'ac-

cesa discussione: Facchineri, 
ad un certo momento, estras-
se dalla tasca una pistola e 
sparo alcuni colpi. uccidendo 
all'istante Antonio Albanese, 
figlio di RafTaele. l'uomo uc-
ciso oggi. Facchineri fuggl ma 
fu arrestato qualche mese do
po: attualmente e rinchluso 
nel carcere di Reggio Cala
bria. 

Luigi Facchineri era stato 
condannato a quattro anni e 
mezzo di carcere per Pucci-
sione di Domenico Gerace, av-
venuta nel 1966 in una zona 
vicina a Cittanova. NelPaprl-
le dello scorso anno, Antonio 
Pronestl, cugino di Antonio 
Albanese, fu ucciso a colpi di 
arma da fuoco in contrada 
Bifurca di Cittanova mentre 
conduceva al pascolo le pe~ 
core. L'omlcidio fu commesso 
alPimbrunire: il cadavere fu 
scoperto dai familiar! dl Pro
nestl, preoccupati di non aver 
visto il congiunto tornare 

Quest'anno, dopo un neriodo 
di pausa, la lotta f n le due 
famiglie rivali si e riaccesa 

In Giappone 

118 persone 
arse vive 

OSAKA. 13 
Una tremenda sciagura si e 

verificata questo pomeriggio 
ad Osaka: almeno 118 persone 
hanno perso la vita in un fu. 
rioso incendio scoppiato in un 
supermercato. Stando alle pri
me informazioni, le fiamme si 
sarebbero levate improwise 
al terzo piano dell'edificio (di 
sette piani) che ospita il su
permercato, diffondendosi poi 
all'intera struttura. La mag-
gior parte delle vittime si tro-
vava in un locale pubblico ed 
in un teatro situati all'ultimo 
piano dell'edificio: molte sono 
morte lanciandosi dal tetto e 
dalle finestre. nel tentativo di 
trovar scampo dal rogo. Non 
si conoscono, per ora, le cau
se del disastro. 

tesse non e ancora definita. 
Tutti e sei verranno • interro
gati' domattina dal' sostituto 
Viola. -

E' stato anche detto che 11 
dott. Levati sarebbe stato il 
medico personale di Feltri
nelli, ma la cosa sembra poco 
attendibile. Probabilmente si 
tratta della solita smania di 
voler collegare a tutti i co-
sti Pattivita delle sedicenti 
Brigate Rosse con quella del-
Peditore. A proposito di que
ste ultime indagini, il nu-
mero degli arrestati e salito 
a otto: la professoressa Anna 
Maria Bianchi (una istanza 
per la sua scarcerazione per 
«insufficient di indizi» e 
stata presentata ieri, come si 
sa, dal suo difensore Carlo 
Smuraglia), lo studente Gior
gio Semeria, Pimpiegato Enea 
Fanelli, il ragioniere Umberto 
Farioli e la sua arnica Maria 
Luisa Brioschi (entrambi pe
scati nel a laboratorio » di via 
Carlo D'Adda), la signoraRuth 
Heidi Pesch. Giacomo e Fran. 
cesco Cattaneo, padre e figlio. 
Questi' ultimi tre sono" stati 
arrestati a S. Stefano Lodi-
giano. La donna, che e la mo 
glie di Piero Morlacchi. lati 
tante. e accusata di costitu-
zione di bande armate: cli 
altri due sono imputati di fa 
voreggiamento per avere ospi 
tato nella propria casa la 
Pesch. Tre persone. inoltre, 
sono Iatitanti: Piero Morlac
chi, Renato Curcio e Mario 
Moretti Ad essi. come si e 
visto, si aggiunge il gruppo 
dei torinesi. A proposito di 
questi ultimi, si ricordera che 
tempo fa venne arrestato a 
Torino un altro personaggio 
che. in quei giorni. fece par-
lare molto i giornali: il bar-
biere Michele Castiello. 

Nella sua casa — si disse 
— erano state trovate alcune 
mappe topografiche della cit
ta con dei cerchietti che con-
trassegnavano gli obiettivi 
che avrebbero dovuto essere 
colpiti. Assieme alle carte 
venne trovato anche un elen-
co delle personalita che avreb
bero dovuto essere rapite dai 
a tupamaros» e tanto basto 
per far montare grossi titoli 
ai giornali in cui si annun-
ciava che il abarbiere guerri-
glierow voleva rapire Gianni 
Agnelli. Poi la faccenda ven
ne ridimensionata e il par-
rucchiere, dopo una parentesi 
a San Vittore, venne rinvia-
to nelle carceri di Torino, do
ve si trova tuttora, 

Si sono appresi, intanto, 
nuovi particolari sulla sco-
perta delPofficina, Al labora
torio si sarebbe arrivati per-
quisendo un appartamentino 
di Giorgio Semeria in via 
Pelizza da Volpedo dove de-
\-e essersi recata anche la 
Brioschi perche, sul poeto, 
vennero trovate delle lastre 
radiografiche con il suo no-
me. II 30 aprile scorso, inol
tre, si verified a Milano un 
incidente stradale: una mac-
china tamponata da un'altra, 
Una delle persone coinvolte 
neU'incidente si dette alia 
fuga, abbandonando Pautomo-
bile che risultd di propriety 
di una certa signora Tomaini. 
Nella casa di questa signora 
vennero trovati il Farioli e la 
Brioschi. II Farioli, fra Paltro, 
era gia ricercato perche in 
via Boiardo, nei pressi della 
casa-arsenale, venne trovato 
un furgone intestato a lui. 
Dentro il furgone venne rin-
venuto materiale compromet
tente e anche Pindinzzo di 
via Carlo D'Adda. 

Sviluppl clamorosi, dunque, 
per cid che riguarda le Inda
gini sulle cosiddette Brigate 
Rosse. Silenzio prcssocche as-

soluto, Invece, sull'inchiesta 
sulla tragedia di Segrate. Co^ 
me e r morto'iFeltrinelli^'-E" 
una domanda, questa, che non 
sembra assillare la mehte'de-' 
gli inquirenti. Gli atti, come 
si sa, sono stati trasmessi al-
Pufficio istruzione una dieci-
na di giorni fa. Per ora II dr. 
Amati li sta esaminando. Ha 
interrotto ieri lo studio per 
recarsi a Parma a interro-
gare, in carcere, Giuseppe 
Pasquale, Pex presidente del
la Federcalcio, per la storia 
owiamente inverosimile del 
prestito di un milione di dol-
lari concesso. senza ricevute, 
ad amici di Feltrinelli. 

Ibio Paolucci 

Dal nostro inviato 
CATANIA. 13 

II costruttore e appaltatore 
Nobile e in prigione, impu-
tato dl omlcidio plurimo col
poso. Sei operai sono morti e 
hanno avuto I funeral!. Le 
commissioni d'inchiesta inda-
gano. Tutto sembra concluso 
cosl: un imprenditore Irre-
sponsabile usava operai poco 
pratici del lavori rlschiosi che 
dovevano esegulre e quind! e 
stato incriminato; operai po
co pratici hanno «scontato » 
la loro colpa. 

Ma per chi lavorava l'ap
paltatore Nobile? Per PEnel, 
il potentlssimo, tecnlcamente 
efficiente ente dl Stato. Del
PEnel per ora si parla poco. 
Tenuto in ombra dal Sicilia, il 
giornale di destra, non e tirato 
in ballo nemmeno dall'avvoca-
to di Nobile: megllo buttare 
a mare un costruttore che ha 
«fatto lo sbaglio» che di-
sturbare una potenza in gra-
do di creare guai a molte per
sone in sede locale. L'Enel e 
il primo a tacere, del resto. 
L'unica cosa che ha fatto e 
stato, da ieri, di mettere In 
liquidazione tutti i sospesi 
con la ditta Nobile: lo strac-
cio e volato. 

Ma quell'arresto ha incri-
nato Pomerta e qualcosa vie-
ne fuori, finalmente: respon
sabilita politicho e general! 
dell'ente dl Stato per la que
stione dell'appalto e anche 
responsabilita specifiche per 
quanto riguarda la tragedia 
di Passo Martino. Comincia-
mo dalle responsabilita speci
fiche emerse nel corso della 
conferenza stampa tenuta og
gi dal Sindacato Elettrici del
la CGIL a conclusione dl una 
serie di assemblee del dipen-
denti delPEnel che hanno de-
ciso stamattina scioperi arti
colati e una mezza giornata 
di lavoro come sottoscrizione. 

Prima responsabilita speci
fics: avere affidato a una dit
ta come quella di Nobile il 
lavoro delicatissimo di tleva-
zione della linea ad alta ten-
sione. Nobile e un costrutto
re alia buona, venuto su a fu-
ria di speculazioni edilizie e 
grazie alia protezione del de-
mocristiano Lo Giudlce, gia 
sottosegretario dei Lavori pub-
.blici: non aveva nemmeno un 
'tecHlbd fra'i suo! dipendehtl. 
. Seconda.e piu grave respon-
'sabilita specifica dell'Enei: ri
guarda proprio la sciagura e 
rivela aspetti raccapricciantl. 
Gli operai — e finalmente si 
sanno i particolari precisl — 
alzavano trailed per elevare 
da 12 a 22 metri « cavl del-
Palta tenslone perche sotto 
doveva essere costruito 11 ca
pannone della Metalmeccanica 
Meridionale. Mentre alzavano 
il pilone con una gru, la pun
ta, vicina all'alta tensione, 
provocd la scarica. In questi 
casi la scarica dovrebbe far 
scattare gli « automatic! n, cioe 
meccanismi che bloccano im-

mediatamente la corrente so-
spendendola. Gli automatic! 
non hanno funzionato e la 
corrente ha continuato a pas-
sare mentre il tralicclo, ap-
peso alia gru, oscillava. e 
ogni volta che si avviclnava 
subiva e trasmetteva la sca
rica, si allontanava e tor-
nava ad avvlcinarsl. La prova 
che e andata cosl la si ha 
constatando che gli orolo^i 
del sei scgnavano tutt! ore di
verse, erano come impazzlti: 
se la scarica fosse stata unl-
ca si sarebbero tutti fermati 
istantaneamente alia stessa 
ora che segnavano in quel 
momento. In realta, per quei 
venti minuti mentre il tra 
liccio ondeggiava in clma alia 
gru come un pioppo, chiun 
que si fosse avvicinato sareb
be stato investito. Se ne ac-
corse di lontano un tecnico 
dell'Enei che per caso passa-
va da quelle parti: telefon& 
alia centrale e finalmente la 
corrente fu interrotta. 

Le commissioni stanno !a-
cendo sopralluoghl a Fossa 
Creta e a Augusta, le due ceti-
trali dl entrata e uscita del
la corrente: stanno appunto 
verificando Pipotesi che ab
biamo detto. Sembra infatti 
che gli «automatici» non 
hanno funzionato perche man-
cavano 1 relais direzionali. 
Sapendo tutto questo.' PEnel 
fa svolgere lavori ad una di t 
ta artigianale? 

Sembra che Nobile • avesse 
chiesto la sospensione di cor
rente e che PEnel si fosse 
Impegnata a farlo entro quat
tro giorni: ma Nobile e un 
imprenditore piccolo, non pud 
tenere ferma la squadra per 
4 giorni e cosl fa implantare 
lo stesso I due pllonl. Per il 
primo va bene (ecco 11 vero 
«caso fortulto») ma per il 
secondo il filo, stavolta plu In 
basso, crea Parco volta'.co. 
Non e stato un caso, non e 
stato un errore: e un siste
ma. Ecco quello che dsnun-
ciano con forza i sindaiati 
operai e tecnici Enel. 

Come Nobile Iavorano e la-
voreranno altri appaltator': un 
operaio dei loro costa 4500 li
re al giorno, mentre un ope 
raio Enel costa dl plu: c'e 'a 
« piccola » differenza dl mag-
giorl garanzie per la propria 
vita e la sicurezza dei citta
dini.' '' ('ili'iil'!'. i '••>- *• >'•! 

Mentre PEnel fanesegulre a 
manoVali edm rla^ori da eiat-* 
trici specializzati, senza ga-
rantire nemmeno la presenza 
di un suo tc« mco, rifiuta ogni 
assunzione in proprio di ma-
nodopera violando anche la 
legge. E* dal 1968 che non s; 
fanno concorsi per tecnici al-
PEnel. e dal 1970 che sono 
bloccate tutte le assunzion". 
Risultato: 270 mila ore di 
straordinail nel 1971 per la 
sola provincia di Catania, con 
minacce gravi per la sicurez
za dl tutta la collettivita. 

Ugo Baduel 

- C0MPA6NIA EDIZI0NI INTERNAZIONAll S.p.a.La C.E. I . 
Assume ex dirigenti politic! e sindacall e promotor! provenlentl da Socteta assicuratrici, 
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ASSICURA: 
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— provvigioni con relative provvidenze; 
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— culfura medio superiore. 

Zone particolarmente interessate: Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria, Emilia Re-
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telefona oggi che e domenica 

una telefonata mterurbana 
con prenotazione o in teleselezione 

costa circa la meta 

e il teletaxe te lo dimostra 
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L'atteso nuovo film di Tarkovski a Cannes 

«Solaris» f a entrare 
il Festival in orbita 

ftoocorc'^j}Dooc<x:co3GCOcooocoo^ 

! Una provinciale 
j nella metropoli 

Ewa Aulin (nella foil) e la protagonista del film « Rosina 
Fumo vicne in citti per farsi il corredo» di Claudio Gora, 
le cul riprese sono cominciate in quest! giorni a Roma. L'at-
Irice svcdese sostiene la parte di una ragazza di provlncia 
che deve'affronfare tin mondo ostlte • disumano: qu«ilo delle 
grandi cjtla dl. oggi. . ., s. , . . - . , . , 

II Teatro a I'Avogaria a Roma 

Tra regno celeste 
e regno infernale 

II primo del tre spettacoli delia compagnia 
veneziana, diretto da Giovanni Po l ice stato _ 
caratterizzato da un soverchiante « estetismo » 

Un'opera che non e favola evasiva ed edificante, 
ma che accende seri interrogativi nell'animo 
dello spettatore - Proiezione-omaggio a Huston 

i 

Con De Jerusalem celestt et 
fie Babilonm ctvttate tnferr.ali 
la Compaenia Stabile venezia
na del Teatro a TAvozaria. di-
retta da G;o\anni Poll, ha of-
ferto venerdi sera il primo dei 
tre sa?2i scelti per il pubbli-
co romano del Teatro delle 
Arti. Ien sono state presenta-
te le Cronachc vcnczianc. men-
tre qursta sera andra in sce-
na L'altabeto clci villnni, un 
panorama stoncosociale sul
fa rondizlone del contadino 
veneto nel 1500. da document! 
letteran deH'enora Come ha 
dmioMrato an^ne un dibatti-
to. estremamente interessan 
te. che si e svr»!to a!!a fine 
delli rHi>prescntT7:one. <3m 
\ann: Poll HI foidatore r'el 
Teatro rl: Ca" Fo.vari •? nel 
19̂ 0 del Teatro della C«--n 
media de'I'Arte a 1'Av03ar1.it 
6 in cn=i WT il reg'.sU nio-
loco il teatro sembra ehe sb-
bia esaur:to !e sue possibili
ty esprcss.ve. la sua funzione 
estetico conascit'.va. anche se 
lo stesso Poh. in un momen
to di o.i*rrma smceTita. h i 
ammesso chfi il suo «esteti- I 
tmo » ?li ha permesso se rcn i 
nltro di «fare delle cose pu i 
lite v. 

De Jerusalem celesti e una j 
forta di oratorio sul regno 
ee'.es'e ehe si contrappor.e al 
resrno inferna!e. rca]i?/.ato at-
traverso un monuiawo di te
st! di due re!i<r.osi duerente- ! 
srhi. Giacom.no da Verona e t 
Bonves.n de Riva Normst-an 
*« la « Iv'iWza » d^lTimpian 
to scenorrafiro urn z:::an!esco 
penucrammi in lejnoi di 
Stefano Poll, e la perfetta 
esecu7:one del'e « immatjlni » 
teatrali o mimiro - uestuah. 
lo spettacolo e la inequneca-
bile di most ra?.; one di come 
1'cstctismo non sia altro che 
finonimo di fnziditA ldeolo-
Rico formale. Sul piano teo-
retieo. la conferma ce la da 
lo stesso Poll: « Nella parola 
t-i nrerrano 1 vnlorl attl a 
produrre drlle emoz.oni e 
non dei concetti Ci interessa 
il ntmo. il p.iKire del verso. 

1'encreia d; certi suoni purl ». 

In questo sen=o. qualsia^i 
le-rinv1 con zh esponenti del 
l'avanrruardia idil Living 
Theatre a Grotowski e a Bar-
ba» fin:>ce p-̂ r apparire ab 
bastan/i (o-rvalistico, come 
inesi.-tcnte .v onfi2ura '»in; 
possibile impatto con la r-.v 
t-a contemnoranea " Tra ; al 
tro. la tl.mrn-.ionp id*»o!o'::co 
formale nella rappresenf/io-
ne .vmbra esprlmere soitaivo 
I'eAcrnita di una condvione (11 
mondo dcgli «csclusl /> sepa-
rmto dallo splendore punssl. 

mi dell'arcipelago della « bel-
lezzA») che si realizza. non a 
caso. nella mistica monotonia 
linguistics dei «quadri» sce-
nici. tanto preziosi quanto 
esangui. Da citare, comun-
que, tutti gli atton della 
Compaenia (Anna Antonelli. 
Michela Martini, Sandra Mar
tini. Alessandra Pradella, Pi-
nara Pavanini, Daniela Foa. 
Ildo Bonato. Arriso Mozzo. 
Bruno Natolli. Umberto Ro-
manin. I.uiei Scanneella. 
Gianni Torcmovich. Enzo 
Tuttin. Mario Zanotto. Miche
la Ijenarda e Sandro lienar-
da). precisi e rigorasi nel por-
tare a tcrmine il discorso di 
Giovanni Poll suH'espressio-
ne fisica. II pubbheo ha ap 
plaudito cordialmente. ma ha 
anche partecipato anima'a 
mente al dibattito concla^ivo 

vice 

Dal nostro inviato 
CANNES, 13 

Con Solaris di Andrei Tar
kovski. 11 Festival di Cannes 
e entrato doppiamente in or
bita: per l'argomento afrron-
tato dal regista sovietlco nel
la sua attesa opera cinema-
tografica. per l'alto llvello a 
cui si colloca questo nuovo 
momento della sua rlcerca 
tematica ed espressiva. 

Tarkovski d noto per L'in-
famla di Ivan, che vinse dle-
ci anni or sono la Mostra 
veneziana. e che anche il no
stro pubblico ha potuto vede-
re; e per il suo travagliato 
Andrei Rubliov, che amml-
rammo qui, fuori concorso, 
nel 1069, ma che solo di re-
cente ha avuto distribuzlone 
regolare In URSS. L'autore-
volezza della delegazlone che 
ha accompagnato a Cannes 11 
cineasta non ancora quaran-
tenne dovrebbe certiflcare co
me I'lmpegno e l'ingegno dl 
Tarkovski stiano avendo ra-
giono di ogni ingiustificata 
diffidenza burocratica. E la 
circostanza merita rllievo, 

f iacchfe peraltro Solaris non 
ne uno spettacolo evasivo 

ne una favola edificante; ma 
pone anzl interrogativi, accen
de rovelli nell'animo di chl 
guardl. 

La vicenda deriva da un 
romanzo fantascientifico del 
polacco Stanislaw Lem, e si 
svolge per larghissima parte 
su una grossa stazione spa-
ziale, ruotante attorno a un 
lontano pianeta: Solaris, ap-
punto. II pianeta e tutto co-
perto da un oceano, cui per 
certi inquietanti avvenimenti 
sembra si possa attribuire 
una qualita vitale e crea-
tnce. come di «sostanza pen-
sante ». 

Ce di piii: nel «contatto », 
pure a distanza. con quel
le essere» sconosciuto. acca-
de che 1 ricordi, i desideri, 
gh impulsi segreti degh scien-
ziati addetti alia stazione s'in-
carnino in corpose figure, in 
fantasml ben concreti. Osses-
sionato da tali «visite», il 
capo della missione si ucci-
de; altri due studiosi si com-
portano in modo diverso, ma 
sembrano egualmente prova-
tl dalla "sltuazione. Lo pslco-
logo Chris, giunto sul satel
lite artificiale, si ritrova ac-
canto. in un misto di letizia 
e di angoscia, la moghe re-
diviva: la giovane Khari, che 
parecchlo tempo prima si tol-
se la vita, ritenendosi traseu-
rata da lui. Ne nasce un amo-
re straziato. sempre sulla 11-
nea ri'ombra tra il reale e 
l'immaginario, e nel quale 
sembrano esaltarsi fino al pa-
radosso gli elementi costrut-
tivi e distruttivi present! in 
ogni passione umana. Pol la 
donna scomparira. la «ma-
gia » verra. in qualche manie-
ra, spezzata, Chris sembrera 
tornare alia sua terra, alia 
sua tranquilla casa dl cam-
pagna. tra le braccia del vec* 
chlo padre. Ma forse quella 
casa. quella terra, e la Terra 
tutta sono soltanto un ISO-
lotto emergente nell' oceano 
del cosmo.. 

- Abblamo accennato appena 
alcuni tratti della stona, che 
abbraccia due ore e tre quar-
ti di proiezione, e che e 
fitta di sorpre5e. di contur-
bantl risvolti, cosl come di 
discussioni filosofiche. di di-
battiti sulla natura e sul de-
stmo dell'uomo: a rischio. an
che. di una certa didascali-
cita. Certo. quando sentiamo 
citare Dostoievski. Tolstoi (o. 
per altro verso. Cervantes), 
scorgiamo anche, al di la del
la specifica occasione lettera-
ria. legata al genere della 
Science • fiction. le nobili 
ascendenze culturah del regi
sta e della sua problematic^ 
(la stessa invenzione del 
« doppio », del a sosia » sla, 
del resto. tra Hoffmann e 
Dostoievsku. E l rifenmenti 
visual! a Brueghel, musicah 
a Bach ci parlano ancora di 
una ispirazione e nflessione 
esistenziale. non priva secon 
do not di sfumature religiose 
(e sia detto col massimo ri-
guardo). di una tensione. ver

so l'assoluto, che e per6, In 
definitiva, tensione verso l'uo-
mo, inteso come principio e 
come termine ultimo del mon
do. Lo stev.o regista. nel cor-
so della sua conferenza stam-
pa odierna. ha nsserito dl 
aver voluto dare una « rispo-
sta» alio Stanley Kubrick 
di 2001: odtssea nello spazio, 
riportando suH'«uomo» un 
discorso che minacciava di 
concentrarsi sulla «macchi-
na». Cio non toglie che, se 
Tarkovski dichiara di con=;i-
derare con ottimismo il rap-
porto tra progresso scienti-
fico e progresso morale, ci
vile, ecc, anche 11 suo film 
mette piuttosto l'accento sul-
le gravi questionl che l'al-
largarsi delle conoscenze 
umane solleva. sulla difficol-
ta. per tutti noi. di verlflca-
re nella misura dello spazio 
universale la nostra raglone 
e 1 nostri sentimentl «terre-
strl». 

Rltmato su larghe cadenze, 
lnquadrato in ambienti che, 
nonostante la novita del'.e ap-
parecchiature. acquistano via 
via una dimensione «fam1'.ia-
re », Solaris affida 11 suo mes-
saggio poetico e 1 suol st'.mo-
li critici non tanto alia bel 
lezza plastica dell'insieme (-he 
pure e notevole) quanto o's'a 
forza evocativa e allusiva de 
gli oggetti piu consueti: pen-
siamo alio scinlletto di lana 
della enigmatiea protasonista, 
che quasi fa da toccante le 
game tra la sua struttura « ar
tificiale » e la sua crescente 
« umanita». Fotografato su 
grande schermo, prevalente-
mente a colori, ma anche in 
bianco e nero, e facendo sug-
gestivo uso dl « viraggl» ln-
termedi. il racconto cinemato-
grafico e assai bene interpre-
tato da Donatas Banionis. Yu
ri Yarvet, Anatoli Solonitski. 
e da Natalia Bondarcluk. fi-
glia dell'attore-regista Serghel. 

Le proiezioni incalzano da 
ogni parte: si attende 1'arrl-
vo (ancora incerto) di Felli-
ni. per la presentazione. do-
mani. della sua Roma. Sem
pre domani. si rendera omag-
glo a Groucho Marx, che e 
gia qui. e alia memoria dei 
suoi defunti fratelli. Altro 
omaggio 6 stato reso ierl a 
John Huston, di cui abblamo 
visto in anteprima mondiale e 
fuori concorso Fat city, pri
mo film da lui « glrato» ne-
gli Stati Unit! dopo una lun-
ga assenza. Gli ammiratorl 
dell'autore di Ginnqla d'asfal-
to e della Prova del fuoco non 
sono rimasti delusi. Sull'on-
da. in parte, delle sue memo-
rie giovanili (quando pratl-
c6 con qualche successo la 
bore). Huston narra qui le 
storie ora parallele ora con-
vercenti di un pueile sulla 
trentina e di un giovane esor-
diente della noble art. entram-
bl destinati alio scacco II te-
ma. non nuovo nella lettera 
tura e nel cinema, e svolto 
con una proprieta. una espe-
rienza della materia, una de-
licatezza e una lntensita di 
stile da fare di Fat city un 
piccolo capolavoro. E diciamo 
«piccolo» perche lui stesso, 
Huston, afferma dl aver vo
luto 5emplicemente " realizza-
re « un piccolo film per scher
mo normalen. 

Aggeo Savioli 

Dopodomani 

« Ubu Roy » torna 

al Beat 72 
Martedi prossimo, al « Beat 

72» di Roma, il «Patagrup-
po» nprende YUbu Roy di 
Alfred Jarry. II Gruppo spc-
nmentale romano si e esibi-
to con successo a Palermo 
alia Rasseena teatrale t In-
contro/Azione». alia quale 
hanno participate formazioni 
polacche, francesi, tedesche e 
spagnole. 

« II bagno» a Centocelle 

t II bagno » di Vladimir Maiakcvski, nMla mttsa in icena del gruppo Granteatro, gia rappre-
sentato con succtsso ila a Roma, ila in Emilia, verra presentalo, a partlre da dopodomani, 
al Circolo Culturale Centocelle (via dei Castanl 201-a). Lo ipettacolo sara rcpllcalo tutti i 
giorni con il seguente orario; giovedi e domenica alle ore 18; luntdi, martedi, mercoledl • 
venerdi all* 21; sabato alle I I • alle 21,30. Nella foto: una scana del « Bagna». 

le prime 
Cinema 

La vacanza 
Con La vacanza Tinto Brass 

sembra ritrovare la sua vena 
mlgliore, quella. per intender-
ci. di Chi lavora 6 perduto. 
La vacanza — caso ormal ra-
ro non soltanto nel cinema 
itallano — 6 un film metafo-
rlco sulla condlzione sotto-
proletaria veneta (ma 1 si-
gnificati trascendono una pre-
cisa matrlce regionale e na-
zionale), e la sua configura-
zione linguistica attlnge a 
precisi modelll cultural!, an
che se 11 Ruzante sembra 
confondersl, a volte, con 
Brecht. L'opera dl Brass e sti-
listicamente compatta e unl-
taria. anche se non indenne 
da formalism!, e la sua inter-
pretazione e affidata esclusl-
vamente a! messaggl lanciati 
dalle immagini e dalle se-
quenze, mai casuali ma scel-
te con una contlnua atten-
zione al valori cinematografi-
cofigurativi. 

La metafora e imperniata 
sulla protaeonista. Immaco-
lata Meneghello (una splen-
dida Vanessa Redgrave), la 
quale, dimessa da un mani-
comio giudiziario. tenta di in-
serirsi nella vita « civile ». an
che se la sua famiglia di sot-
toproletarl ormai distrutti e 
rldottl a livello bestiale non 
possono fare altro che di-
struggere 11 mondo a loro vol-
ta. per sopravvivere; anche 
se la legge non sembra es

sere uguale per tutti (si ve-
da la pregnante sequenza del 
carcere), e la violenza dei 
padroni e tale che essl uccl-
dono per diletto, glocando alia 
caccla. 

Le pistolere 
Tiratrlcl sceltc, Maria (Clau

dia Cardinale) e Luisa (Brl-
gitte Bardot), scontratesi ca-
sualmente in una colonia 
francese fondata nell'Arizona 
in pieno '800, si contendono 
la proprieta dl una fattorla 
abbandonata. Maria e al cor-
rente che sotto la fattorla 
dorme un glacimento di pe-
trolio. mentre Luisa, che ha 
mangtato la foglla, pur non 
sapendo nulla del glacimento, 
non solo e declsa a tutto pur 
di non vendere a Maria la 
fattorla ma tenta con ogni 
mezzo a lmpadronlrsl dl quel 
fazzoletto dl terra. Per la cro-
naca. diremo anche che Luisa 
e un temuto bandlto ricer-
cato In tutta l'Amerlca per 
centlnaia dl assalti al trenl, 
portatl a termine con la col-
laboraziono dl quattro colle-
ghe armate dl tutto punto. 

Questo western francese a 
colori dl Christian-Jaque (una 
coproduzlone italo-francospa-
gnola) vuole essere una corn-
media brlllante. ma le trova. 
tine (lo scerlflb dongiovannl 
e la corsa clcllstlca) sono cosl 
leggere che flniscono per non 
avere piu peso, per prendere 
11 volo. e per lasclare 11 pub
blico con un pugno dl mosche 
in mano. 
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oggi vedremo 
PAESE MIO (1°, ore 12,30) 

II gioco-qui? a squadre che ha per tema le «opere d'arte 
da salvare» vede di fronte. oggi, i rappresentantl di Venafro 
nel Mollse (dove si vorrebbe rivalorizzare una antica piazza-
anfiteatro) e quelli dell'isola dl Torcello che devono dlfen-
dere la loro terra dalle acque della laguna veneta. 

SPORT (1°, ore 15; 2°, ore 16,15) 
Due gli appuntampnti previstl: con Montecarlo. per 11 

Gran Premio automobillstlco di Monaco valido per il cam-
plonato mondiale ccnduttorl; e con Pescara per l'incontro 
conclusive di pallacarestrn Italia-Unione Sovietica. 

ARSENIO LUPIN (1°, ore 17,45) 
Git anelli di Cagltostro e 11 titolo della nuova improbabile 

avventura di Arsenlo Lupin (interpretato da Georges Descrie-
res). II punto dl partenza fe costituito dal furto di sette anelli 
che costituiscono il a tesoro dl Cagllostro» e che conducono 
infine tutti 1 protagonisti In un antico castello. per scoprire 
un ben piu importante tesoro. II finale e scontato. con il 
successo dl Lupin. 

TEATRO 10 (1°, ore 21) 
Ultima puntata dello show mustcale condotto da Alberto 

Lupc» e da Mina. Uno show che si e segnalato soprattutto per 
essere stato part'colarmente strapazzato dalla programma-
ztone televisiva. e per essere quello cui restera legato l'ab-
bandono della 005:7:0^ strategica del sabato sera Altro ele-
mento da ricordare e. forse. l'intervento ripetuto nel corso 
dl tutte lc trasmission' di coppie di ottimi ballerint di danza 
classica: queste presenze. infatti. sembra abbiano riscosso 
un elevato consenso di pubblico e potrebbero finalmente dare 
11 via anche alia nostrp TV dl qualche programma organico 
e ben presentato di danza classica (ma la speranza e ancora 
ben lontam dal tramutarsi in qualche programma concrete). 
In questa puntata. comunque. il momento «classico» 6 affi-
dato al ballerino francese Felix Blaska ed al suo corpo dl 
bailo Altri ofpiti d'onore sono il musicista e cantante argen-
tino O^car Piazzolln e la cantante portoghese Amalia Rodri
guez Partecipera anche II comico Pino Caruso. 

ADESSO MUSICA (2°, ore 22,10) 
II programma mus!ca!e curato da Adriano Mazzolettl. pre

sent* per il settore a leggero » un ritratto di Gino Paoli. Per 
quanto r.guarda la musica pop vl saranno servizi su alcuni 
complessi ir.glesi; mentr" per il settore classico interverranno 
il violinista Cristiano Rossi e la cantante Mia Martini. 

programmi 
TV nazionale 
11.00 Messa 
12.00 Domenica ore 12 
12.30 Paese mio 
13.30 Telegiomale 
14.00 A come agricoltura 
15.00 Sport 
16.30 La TV del ragazzl 

•Tantl augurl. mam
ma* 

17,45 Arsenio Lupin 
«G1I anelli di Ca 
gliostron. 

18^5 90° minuto 
19.00 Telegiomale 
19.10 Campionato italiano 

di calcio 

1935 Telegiomale sport 
Cronache dei Partiti 

20,30 Telegiomale 
21.00 Teatro 10 

Spettacolo muslcale 
22.15 La domenica spor 

tiva 
23.15 Telegiomale 

TV secondo 
16.15 Sport 
21,00 Teleniomale ' 
21,15 Ouesta sera paria 

Mark Twain 
Sesta punuta. 

22,10 Adesso musica 
Classica leggera pop 

Radio 1 
CIORNALE RADIO • Ore 8, 
13. 15. 20. 21 e 23: 6s M»l-
tulino musit»le« •,34» Aim»-
nacto: 8.30: Vll» net t*mpi: 
9: Mo i i t i per •rchi; 9.30: 
Mex»; 10.15: SaWe. f»9»"i!; 
10.45: L« balltte dall'italiano-. 
11,35: II Circolo <*•• flemlori; 
12: Via col disco!; 12.29: Ve-
tnna di Hi ! Par»d« 13.15: lo-
ceyman; 14: II Ctmberetto; 
14.30: Un disco per restate; 
I S . I O I Pomeng^io eon Mina: 
16.1 Of «atto quattroi 17« Caro-
Milo dl dischn 18: Il concerto 
della domenica diretto da Fer
nando Pra»ltallj 19: Peter Nero 
al pianoforte: 19.15: I tarocchi; 
19.30: I compleaii al apleflano-. 
20,25: Andata • rltornoj 20.45: 
Stra sport; 21.15: l a i * dal el 
»oi 21.45: Concerto del Duo 
pianlttico Gonni-lorenii; 22.20: 
• Natte a flomo ». di Vlr«ima 
Woolli 23.10: Patco dl orotc*-
niot 23.15: Prossiinementa. 

Radio 2° 
CIORNALB RADIO Ora 7.30. 
8.30. 9,30. 10.10. 11.30. 
I I , JO. 18,30, 18.30. 19,30. 
22.30 a 24; 8: II mettiniere; 
7.40: Buonaiornoi 8.14: Musi
ca espressos 8,40; Un disco pw 

restate; 9.14: I tarocchi; 9,35: 
Gran Varleta; l i t Mike dl do
menica; 12: Anteprima sport: 
12.30: La cura del disco; 13: 
I I CamberO; 13.35: Alto flradt 
mento; 14: Supplement! di wita 
reftonale; 14.30: Un disco per 
I'astate; 15: La corrida; 15,40 
Le piaca II classico?; 16,30. 
Domenica sport ( I ) ; 17: Super 
sonic; 18: Domenica sport 
( I I ) : 18.40: Music* M r on 
florno di testa; 20,10: Il men 
do deH'opera; Sir folia punte 
21,30: La vedora * tampr* 
allegra?; 22: Poltrontssima 
22.40: I chitarrantii 23.0S 
Buonanotte laropa. 

Radio 3" 
Or* 10: Concerto deU'ortani 
sta Julio M. Garcia Llovera. 
10,25: • Orlando », Musica di 
G.t. Haendel; IS.OSi Interme* 
to: 14,05: Ottatti; 14.45: Mu 
slche di dansa • di scenai 
IS.30: • Prima », di Gunther 
Grass; 17: Musica dl R. Ichu 
mann. 17.05; Rassegna dal di 
scoi 18.05: Civilt* a letteratu 
ra cavalleretca • cortese; 18.35: 
I classic) del |aru 19.15; Con
certo di ogni sera; 20.18: Paa-
sato a pratente; 20,45: Poasia 
nel mondo; 2 1 : Giornale del 
Tarto • Sett* arth 21.30: Club 
d'ascoltoi 22.30: Poesla rl-
trovatai 22,45: Musica fuori 
schema, 

Rlmlnl/Marabello • tel. 12.790 

HOTEL SANS SOUCI 
In un amblenie modarno • Iran 
qulllo • 20 m dal mare trascor 
rereta maravlgllosa vacanza a 
prezzl vantaggloslssiml Magglo 
da L. 1700 a l_ 1900 Glugno 
da U 2000 a L. 2200 Camera 
con servlzl l_ 200 dl supple 
mento. (7 ) 

RICCIONB 

PENSIONE TERMINUS 
Vlala Tranto Trieste. 88 

TOL 41.S42 
Pochl passl mara • familiar* • 
•antorta - cuclna casallnga • ca> 
blna mara • baisa da L. 2.100, 
alta da L. 2.800 eompleislva 
Camera eon/senz* servlzl. (28) 

R I M I N I 
PENSIONE LIANA 

Via Lagomagglo, 168 - T. 80080 
Nuova cottruflone zona cantraia. 
ogni contort Magglo 1.700, glu
gno tettembre 1.900 tutto com 
preso. Luglloagoito Interpellate. 
cl. Sconto lamlglle Cuclna a rl-
chlasta Gastlona propria ( S I ) 

Rlminl/Marebello Tel. 32481 

PENSIONE LIETA 
VMclna mara MoOernliilme Par 
chegglo Camera con/senza doccle 
WC Cuclna romagnola Bassa 
2100 2300 Lugllo 2600 2800 
Agosto 3200-3500 tutto eompre 
io Gastlona proprlatarlo. (12) 

Pensione Giavolucci 
Vlala ferrarls. 1 Tel. 43.034 
RICCIONE 
100 m. mar* • camera eorv 
senza servizi • glugno-aattem-
Dre 1800 2000 • 1-15/7 2100-
2300 16-31/7 2300-2500 -
1-20/8 2700-3000 • 21-31/8 
2100-2300 tutto compreso • 
gastlona propria 19 

R IM IN I 

VILLA RANIERI 
telet. 24223 

vlclno mare camere con-senza 
tervizl baicone Trattamento ot 
tlmo Ideale per bambini Par 
:h«gglo auto 1/5 15/6 1800 
16 30 /6 1900 Lugllo 2500 
Agosto 3200 - camera con ser 
vizi e baicone l_ 300 In piu per 
persona. (18) 

PENSIONE STELLINA 
Via Galvanl. 28 - T*L 33 179 
Viclna mara • glardino cuclna 
jenulna autoparco Baisa 1800 
lugllo 2500 • Agosto 2800 tutto 
compreso Sconto bambini (19) 

Rlcctono V.le Baaslnl I 42006 

HOTEL ALFA TAO 
Modarno • Poslzlona cantraia a 
tranquilla Modernl contorts Ta> 
vernettB Bar - Ottimo trattamerv 
to Cuclna casallnga Parcheggio 
coparto • Gtardlno • Prezzl da li
re 2000 a L. 3800 tutto com
preso Sconto bambini Olre-
tlono proprlatarlo. (14 ) 

SAN GIULIANO MARE • R IM IN I 
PENSIONE 

VILLA DE ANNA 
Via Zavagll • Telelono 25.722 
Vicina mare • tamiliare - Basse 
1 900/2 .100 • Media 2 400/2 600 
4lta 2 .800/3 000 (37 ) 

RICCIONE 

HOTEL MELODY 
Via 5antarosa. 8 - Tel. 42618. 
Nuovc • posiziona tranquilla • 
Cucina bolognese - trattamento 
tamiliare stanze con bagno. bai
cone. terrazza vista mare • month 
Prezzi convenlentisslml scontl 
special! Giugno - Settembra • 
Sconto 10 % al tesserati (esclu-
so Agosto) • Pranotatevi subito. 

(47) 

IGEA MARINA 

VILLA ANDREA 
Telelono 49 S22 Vlclno ma
re - familiare posiziona tran
quilla • Parcheggio macchma -
Giugno-Stttembre 1.800 - Lugllo 
2.500 - Agosto 3 000 tutto com
preso. (51 ) 

BELLARIA R IMIN I 
PENSIONE 

VILLA TRIESTE 
V. Giorgetti. 9 • T. 44053-47402 
Vicino mare tranquilla amblerv 
ta familiar* • cucina casalinge 
earner* con/senza servizi Par
cheggio Giardino Ssssa 1 900 
2.000 Alta 2 800-3 100 tutto 
compreso Sconto bambini Nuo> 
ra Gestion* (39 ) 

Ricclon* Tel. 41333 

HOTEL FRANCHINI 
100 m mar* compietamente rl 
modernato • ogni contorts cucina 
ecceliente • parcheggio - cablne 
mar* - Giugno Settembr* 2.300 
1-10/7 3.100 - 11-31/7 L- 3 600 
complessive - Agosto interpella
ted. (23 ) 

CATTOLICA 

PENSIONE CARILLON 
Tel. 62173 /962173 • Viale V*-
nezia. Vlcinissima mar* • Tutta 
earner* servizi. balconi • cucina 
casalinga Autoparco - Tran
quilla - Basse 2000 Luglio 2800 
complessiv*. Agosto modici. Dir. 
Prop. (34) 

PENSIONE 

VILLA MONTANARI 
SAN MAURO MARE R IM IN I 
Via Pineta. 14 Telelono 44.096 
Vicino mar* in mezzo al verde: 
zona veramente tranquilla ca> 
mere con'senza servizi • cuclna rev 
magnoia Parcheggio Giugno-
settembra 2 000/2.200 • Luglio 
2.500/2 700 tutto compreso Ago
sto Interpellated Sconto bambini 
Olrazlona propr ( 38 ) 

MIRAMARE Dl R IMIN I 

PENSIONE VAUECHIAPA 
Telelono 81939 

20 m. mara • conlortevole • cu
cina ecceliente. Giugno-settembre 
1900. Luglio 2500. 1-20 agosto 
3000 - 21-31 agosto 2000 com-
plftslv*. (63) 

R IMIN I - V.la Carduccl 2 - Te
lelono 22.613. 

PENSIONE GRANBRETAGNA 
50 m. mare. Zona tranqullllssl-
ma - Amplo glardino • Oltlmo 
trattamento • Basse 2100 • Alta 
2400/3100 complessive (66) 

MISANO MARE Localit* Braslla 

PENSIONE ESEDRA 
Telelono 45.609 • 615.609 

Vicina mare Camera con/senza 
lervlzl. Batconl. Glugno-sattembra 
1750-1950. 1-15 lugllo 2100-
2300. 16-31 lugllo 2600-2800 
1-20 agosto 2800-3000 21-31 
agosto 2300-2500 tutto compre
so. Gastlona proprlatarlo. (26) 

HOTEL EMBASSY 
Viale Caravagglo - Cesenatlco/Val-
verda • Tel. 0547/86124 • 50 me-
trl mare • Zona tranquilla - Came
ra con bagno, telelono, vista ma
re • Prezzl modici, ottimo trotta 
mento • Interpellated. (2) 

HOTEL CLAN 
Marebello/Rlminl - Via delle Co
lonia - Tel. 33567 - L'Hotel mo-
derno per la Vs vacanze - Costru-
zlone 1972 - Tutta camera doc-
da, WC, baicone - Vicinissimo 
mare • Parcheggio • Bar • Sale TV 
Cuclna emlllana • Magglo 2000 
Giugno-settembre 2500 tutto com
preso - Alta modici • Prenotate 
anche telefonlcamente. (8) 

Sptaggla • Sole Mar* • cuclna 
abbondant* RICCIONE HOTEL 
REGEN Via Marsala. 7 Tel 
45410 615410 Vicino Mare tron 
quillo parcheggio - camere con 
doccia. WC Magglo 'e settembre 
2000. giugno 2300 luglio 2900 
tlta 3400 tutto eomDreso Ca
blne mare Dlr Prop. (20) 

R IMIN I 

VILLA RAFFAELLI 
Via Glgllo, 23 

Telelono 25.762 81308 
Vicina mare tamiliare moderni 
contorts - cuclna genuine abbon
dant* - Basse 2 000 Alta Inter 
Delisted (25) 

San Mauro Mar*/Kimin| 

PENSIONE LOMBARDI 
Via Marina. 63 T*l. 0541 /44076 
Tranqutlla - tamiliare tutte ca 
mar* doccia e WC privatl - Pah 
chegglo Bassa stag 1.800 tutto 
compreso anche cablne mar* • 01-
rezlon* propria (24) 

RIMINI-MAREBELLO 

PENSIONE PERUGINI 
Tel. 32713. Al mar* rimoder-
nata • contorts • camere con c 
senza servizi privatl Bassa 2000-
2200 - Luglio 2500-2800 • dal 
1 al 2 0 / 8 2800 3200 dal 21 
al 3 1 / 8 2400 2700 glardino -
Parcheggio Olraz. Propria (35) 

RIMINI 

PENSIONE VAJON 
- Telelono 80274 

Moderna • zona tranquilia-
per lamiglie camere con a 
lervizi. Bassa 2100 2300 
2600-2800 complessive -
ttione propria. 
Interpellated • parcheggio 

Ideate 
senza 
lugllo 

agosto 
(53) 
• 9> 

K IMINI 
PENSIONE FESTIVA 

Via G. B. Costa. 21 Tel. 81081 
Zona tranquilla ambient* fami
liar* - cucina casalinga camere 
con/senza servizi Bassa stagione 
2000 lugllo 2600-27000 ago
sto 3000. compiesslvo anche ca
bin* mar* Oirezione oroorietario 

(30) 

Mlramar* dl Rimini • Tel. 33272 

PENSIONE OKINAWA 
Vlclnlsslmo mare • Modernissime 
Contortevole Aequa calda e I r e * 
da - Cucina ecceliente Magglo. 
giugno. settembre 1900 2200 Lu 
gliaagosto 2900 3200 tutto comp 
Gestion* Prop Tommasi (10) 

PENSIONE CORTINA 
Rlcclone Tel. 42734 Vicina 
marc Moderna Tutti contorts 
Cucina genuina Bassa 2000 • Me
dia 2500 Alta 3000 Ambient* 
tamiliare A ecu* calda • Inter 
pellatecl (11 ) 

MIRAMARE Dl R IM IN I 

Penrone VAUECH1AM 
Telelono 81939 
20 metri mare - cnlortevol* • 
cuclna ecceliente - Giugno • 
Settembre 1.900 - Lugllo 2.500 
• 1-20-8 3.000 21-31 8 2.000 
complessive. (54) 

47046 MISANO MARE 
(Localit* Braiile) Via Adriatic* S 

PENSIONE CECILIA 
Tat. 45323 - 615323. Nuova -
Gestita dai proprietari • tutta 
camere servizi Cucina romaqnola 
- granda parcheggio - garage • 
vicina mare - familiar* - cab'ne 
mare - Bassa stag 2 500 • Ago
sto 3 500 complessive. (44) 

RirciONE HOTEL 

MILANO HELVETIA 
Tel 41.109 
Direttamente mara - Parcnegglo • 
Glardini • Camere baicone - doc
cia - W C Giugno-settembr* 230O 
2500 • 1-20/7 3000-3600 
2 1 / 7 - 2 0 / 8 3500-4000 21-31/8 
3000 complessiv* di cabina 
mar*. (41) 

MISANO MARE/FO 

PENSIONE DERBY 
Via Bernini. 10 
Tel 45 .222/615 222 
Costruzion* 172 • Vicino mara 
Tranquilla Familiare Cucina 
curata dal proprietary Camere 
servizi - Bassa 2000 Lugllo 
lino 20 L. 2400 tutto eompreso 
Alta interpellated. (42) 

BELLARIA HOTEL ADRIATICO • Tel. 44125 
Camere con baicone e servizio privato • 50 m. 
mar * • g r a n d * parco • garage • Interpel lated ( 2 9 ) 

RIMINI 

PENSIONE FIORELLA 
T*l. 0341/27044 

Gestlone propria - cuclna oltima, 
genuina • Bar • Autoparcheggio. 
Bassa 2000. Lugllo e ultima da-
cade dl agosto da 2400 tutto 
compreso. (64) 

RICCIONE 

HOTEL MONTECARLO 
Tel. 42048 • Sul mare • camere 
con servizi privatl e balconi vi
sta mare. Parcheggio • tratta
mento indlvlduale - Giugno * 
Settembre L. 2.800 • Lugllo 
L. 4.000 - Agosto L. ' 4 500 
tutto compreso. (62) 

RICCIONE 

ALBERGO DEL BIANCO 
Via Michelangelo, 26 
Tel. 45405 - 42069 

300 metrl mare > Nuova gestlo
ne fam. Romagna. Bassa 2300 • 
Alta 3 0 0 0 - 3 5 0 0 tutto com
preso. (60) 

RIMINI 

PENSIONE GASPARINI 
Via Bolardo, 3 • Tel. 22.477 
Vicino mare • camere con/senza 
servizi privatl - ottima cuclna 
trattamento familiare • Prezzl 
modld • Interpellated. (58) 

R IMINI 

PENSIONE SANTUCCI 
Via Paiisano, 88 • Tel. 52289 
Nuova • vidnissima mare • 
tranquilla - tutte camere acqua 
corrente calda e tredda - Bas
sa 2 000 complessive - Alta 
Interpellated - Gestione propria. 

(57) 

SAN MAURO MARE - R IMINI 

PENSIONE FIORITA 
Via Morigl, 2 - Tel. 49128 

Posizione tranquilla - ambienta 
familiars - Ampio parcheggio a 
giardino - B3ssa stag. 2.000 -
Luglio 2.500 tutto compreso. 
Oirezione proprletarlo. (58) 

Valvarda di Ceaenatlco • T. 86412 

HOTEL MORDINI 
100 m mare • Tranquilto Ca
mere servizi Ottimo trattamen
to - Bassa 2300 Alta 3300 (5) 

IGEA MARINA 

PENSIONE FDVIGE 
Telelono 49259 

Ambiente familiare - in poslzlo
na tranquilla - cucina accurate 
• genuina. Giugno-settembr* 
1.600 - luglio 2.000 - ago
sto 2.400. (51) 

IGEA MARINA 

PENSIONE VIVIANA 
Tel. 44.021 
Vidno alia spiaggia Contortevo
le - Posizione tranquilla Par
cheggio - Giugno-settembre 2 000 
Luglio 2.800 Agosto 3 000 tutto 
compreso. (55) 

BELLARIA 

HOTEL EVEREST 
Tel. 44.351 * Sul mara - tutti 
I contorts • cuclna casallnga -
Parcheggio - Maggio - Giugno • 
Settembre 2.200 - Lugllo 2.700 -
Agosto 3.500 tutto eompreso. 

(50) 

B I V A Z Z U H H A 111 R I M I N I 

PENSIONE ADOLFO 
VA C A T A N I A . 21 - T r l Si IW 
Vtclna mare - tranquilla -p-ir-
cheggto - cuclna romaRnola -
Prezzi convenientl$<;lml - tn-
terpcllaecl ,*-'1 

PENSIONE CORALLO 
Bellarla • Tel. 49117 

A 30 metri mare Cemraie 
Cucina casalinga Giugno settem 
bre L. 2000 Luglio 2500 tutto 
compreso (3) 

BRUNA HOTEL 
Cesenatico-Valverde 

47042 • Tel.86423 
lutri contort, ana condmonaia. 
servizi, trattamento familiara. 
Bassa 2100 2400 Alta 3000 
3600 (4 ) 

RICCIONE 
HOTEL PENSIONE CLELIA - T«-
letono 41494 Abit Tel 40506 
vicinissimo spiaggia contorts 
ottima cucina camere con-senza 
doccia. WC, balconi - Bassa 1900 
2000 • Media 2600-2900 • Alta 
2900-3200 tutto compreso - In
terpellated Direrion* propria 

(18) 

BELLARIA • FORLI1 

MOTEL LAURA Via Elios Mau 
ro. 7 Tel 44 141 Moderna 
costruzione vicina al mare - zona 
tranquilla moderni contorts 
cucina casalinga giardino om-
breggiato Bassa stagione 2000 
2200 - Media 2700 3000 Alta 
3000 3300 tuito compreso Nuo
va csstlone MAS5ARI (17) 

HOTEL CENISIO 
Rimini V le Villani 1 t S0411 
Camere con/senza doccia * WC 
pochi passi mare ottimo tratta
mento parcheggio cabine mara 
prezzi specianssimi Bassa stagion* 
1800/2100 - Luglio 2350/2700 
complessive - 5criv«feci o telelo-
natecl (22) 

K IMINI 8ELLARIVA 

PENSIONE ALBANI 
VI* Como. 14 telelono 01049 
Vtcinistima mar* smoientt ra) 
miliar* cucina catannja • *b 
aondani* Mtggic 'mc <i jiugno 
u 1800 16 30 gt JJ IO i. ™0O 
Special* 1 15 (uglio L 2300 :om 
olessiv* Oi'»zmn» "'Oo-ieti'iO 

1271 

PENSIONE LA MODERNS 
GATTEO MARE Tel 0547 ' 
86078 Vicino mar*, camere eon 
servizi. baicone ottimo tratta 
mento familiare parcheqgio co 
perto - Bassa 2000 2200 Alta 
2800 3200 (351 

RIMINI 

HOTEL IRE VELE 
Telelono 80 497 

Vicino mar* tranquilto tami 
liare • tutta camera servizi cu 
cina casalinja Bassa 2300 2600 
Alta 2800-3400. Tutto eomprwo 

(•») 
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' ' Queste sunu le ciiru, espi-e^e in percentuale, Uella costante crescita 
di t'iducia nel PCI dalla prima elezione post-bcllica (il 1946, per la Costi-
tucntc) ad oggi e della parallela decadcnza democristiana. La Hnea trat-
teggiata si riferisce all'esito delle elezioni del 1948, quando il PCI si pre-
sento nel Fronte Democratico Popolare insieme ai socialisti. 

]tf E SONO STATE tentate di tutte, in 
questi giorni, nello sforzo di na-

scondere il dato piu chiaro ed evidente 
che esce dalle urne: e cioe il fatto che 
l'elettorato italiano ha dato un duro 
colpo ai progetti centrist! della De-
mocrazia cristiana. La realta e pero 
molto teslarda. La manipolazione dei 
dati da parte della TV e le interpreta-
zioni faziose dei giornali di destra non 
bastano da sole a mutare alcum dati 
di fondo; soprattutto quando 1'elemen-
to principale che risulta dalla consul-
tazione elettorale di domenica scorsa 
e quello dell'afflusso sulle liste del PCI 
di oltre nove milioni di voti — con un 
aumento in senso assoluto di piu di 
mezzo milione rispetto al '68. e con 
un netto progresso in percentuale —, 
in un quadro generale che vede la 
sinistra abbracciare il 40 per cento 
riell'elettorato. E occorre non dimenti-
care che eid e stato possibile dopo che 
per circa tre anni si e sviluppata su 
tutti i terreni una furibonda controf-
fensiva di destra. dalle bombe di Mi-
lano all'attivizzazione dello squadri-
smo fascista. dal rifiuto di ogni solu-
zione democratica (per la Presidenza 
della Repubblica. per il referendum 
sul divorzio, per i temi delle riforme) 
al piu duro attacco antioperain. Fa-
cendo leva su di un governo monoco-
lore minoritan'o. fabbricato ad hoc. 

la DC ha mobilitato tutti i mezzi del 
potere a proprio beneficio e contro i 
comunisti. 

La « centralita » democristiana e di-
ventata ben presto, al di la di tante 
sfumature e differenziazioni, una linea 
che tendeva a sollecitare nostalgie e 
disegni di ritorno indietro, alle espe-
rienze centriste degli anni cinquanta. 
Ma tutto questo non e passato. E non 
e passato prima di tutto per gli oltre 
nove milioni di voti raccolti dal PCI. 
Tutti i partiti del centro sono andati 
indietro, escluso il PRI. che pero ha 
avuto un risultato nettamente inferiore 
alle ambizioni di La Malfa. Complessi-
vamente, DC, PLI, PSDI e PRI sono 
passati dal 52.8 per cento del '63 e 
dal 53,7 per cento del '68 al 50,7 per 
cento. La propaganda svolta dal se-
natore Fanfani nel corso della sua in-
tensa tournee elettorale in favore delle 
soluzioni centriste e dei partiti che 
erano pronti a sostenerle, non si puo 
dawero dire che abbia avuto l'esito 
sperato. La DC, soprattutto in alcune 
zone, e riuscita a tenere soltanto per-
che si e « mangiata » parte dell'eletto-
rato dei partiti minori alleati o aspi-
ranti a ridiventarlo: Malagodi, Sara-
gat, Ferri hanno pagato un forte prez-
zo per il loro fiancheggiamento subal-
terno dello «Scudo crociato ^. E an-
che i repubblicani hanno ottenuto un 
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CAMERA 
1972 (*) 1968 (*) 

L ISTE V O T I % Seggi V O T I % 

PCI . . . . 
PSIUP . . . 
MPL . . . . 
Manifesto . . 
PSI . . . . 
PSIPSDI . . 
PSDI . . . . 
PRI . . . , 
DC . . . 
PLI . . . 
MSI - PDIUM 
Altri . . . , 
TOTAL. . . 

(*) Escluso ValU 

9.057.049 
648.368 
119.772 
223.789 

3.209.503 

1.716.197 
953.681 

. 12.910.104 
1.296.613 
2.892.316 

288.717 
33.316.109 

i d'Aosta 

27,2 
1.9 
0,4 
0,7 
9,6 

5.1 
2,9 

38,7 
3,9 
8.7 
0,9 

179 
— 

_ 

— 

61 

29 
14 

266 
21 
56 
3 

629 

8.557.404 
1.414.544 

26.9 
4,4 

o n 

4.605.832 

626.567 
12.407.172 
1.851.060 
1.848.038 

426.698 
31.737315 

K a a m n o M B 

2 
39,1 
5,8 
5,8 
1,3 

risultato che h restato assai al disotto 
delle loro speranze. Nella prova del 
7 maggio il centrismo e stato battuto. 

La percentuale raccolta delle liste 
MSI-PDIUM e in prevalenza il frutto 
di una redistribuzione di voti all'inter-
no dell'area di destra. Essa e senza 
dubbio inferiore alle ambizioni dei cir-
coli reazionari che avevano foraggiato, 
con la connivenza di una parte della 
DC e di alcuni settori dell'apparato 
statale, 1'awentura neo-fascista, an-
che se sottolinea quell'esigenza di vi-

• gilanza e unita antifascists che i co
munisti hanno sollevato con tanta ener-
gia nel nostro Paese. 

Dal voto del 7 maggio discendono 
molte conferme e insegnamenti. In-
nanzitutto, appare Iampante il falli-
mento del tentativo di colpire la forza 
del PCI, anche attraverso l'ingresso 
in campo delle «liste di disturbo » che 
tanto sono state a cuore, nel corso 
della campagna elettorale. ai Piccoli e 
agli Andreotti. Questa grande forza 
comunista, insieme alio schieramento 
di tutta la sinistra, e oggi la maggiore 
garanzia di progresso, contro ogni av-
ventura reazionaria. I grandi proble-
mi del Paese non potranno essere se-
riamente affrontati ed awiat i a solu-
zione senza un confronto con questa 
forza, che raccoglie intorno a se tanta 
parte delle forze lavoratrici. 

2 ITALIANlSU 5 VOTANO A SINISTRA 
L'andamento elettorale negli ultimi 25 anni mostra un costante pro

gresso della sinistra. Comunisti, socialisti e formazioni minori di sinistra 
hanno totalizzato le seguenti percentuali nelle elezioni politiche (manca 
il 1968 perche in tale anno si ebbe un momentaneo mescolamento di voti 
socialisti e socialdemocratici): 

1948 1953 1958 1963 1972 
31,0% 35,8% 37,0% 39,1% 40,0% 

Un potente schieramento popolare, di cui e forza essenziale il PCI, a 
difesa della democrazia e a garanzia di progresso. 

msmm 

SCONFITTA LA «CENTRALITA> DC 
La DC si era presentata alVinsegna della « centralita », cioe con la 

richiesta di una maggioranza centrista interscambiabile con quella di cen-
tro-sinisfra. Questa richiesta e stata respinta dagli elettori che hanno fatto 
arretrare la DC e hanno duramente colpito liberali e socialdemocratici. 

Ecco l'andamento dell'area centrista nell'ultimo decennio: 

DC 
PLI 
PSDI 
PRI 

1963 
38,3 % 

7,0% 
6 ,1% 
1,4% 

1972 
38,7 % 
3,9% 
5 , 1 % 
2,9% 

52,8 % 50,6% 
II centrismo e numericamente inconsistente e politicamente liquidato. 

Seggi 

177 
23 
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REGIONALI 
1970-71 

E 9 B 9 » ' » l _ i J»^ t 

SENATO 
1972 (*) 1968 (*) 

L I S T E VOTI % 

DPI 

PSIUP 
MPL 
Manifesto 
PSI 
PSDI 

9 
265 

31 
30 

PRI 

PLI 
I L I i i i , i t l l 

MSI-PDIUM 

MAD . . . . . . . 

8.352.463 26,5 
1.010.037 3,2 

3.285.076 10,4 
2.162.507 6,9 

943.229 3 
11.799.814 37,5 
1.536.271 4,9 
2.140.367 6,8 

247.316 0,8 
31.477.080 :-•. 

L I S T E 

PCI-PSIUP . . 

PSI . . . . 
PSIPSDI . . 
PSDI . . . . 
PRI . . . . 
UU • • a • 

PLI . . . . 
MSI PDIUM . 
Altri . . . . 
TOTAL! . . . 

VOTI 

8.539.515 

3.224.778 

1.612.880. 
917.392 

11.457.746 
1.314.907 
2.761.603 

194.506 
30.023.327 

% 

28,4 

• < • 

10,7 

5.4 
3,1 

38,2 
4,4 
9,2 
0,6 

!, 

Seggi 

9 4 ; 

33 
-

11 
5 

135 
8 

26 
2 

314 

VOTI 

8.583.285 

* 

4.355.506 

621.913 
10.933.781 
1.936.943 
1.897.389 

177.026 
28ML824 

% 

30 

15,3 

2,2 
38,3 

6,8 
6,6 
0,6 

Seggi 

101 

46 

2 
134 
16 
13 
2 

m 
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Nelle regioni rosse 
continua a crescere 
la fiducia nel PCI 

Notevole il progresso 
del partito anche 
nelle «zone bianche» 

Nuova forza 
ai comunisti 
nel Mezzogiorno 

Questi i ri.Htilta 
glonl rossi> »: K 

L ISTE 

P C I 

P S I U P 

M PL 

Manifesto 

P S I 
PSI - PSDI 
P S D I 

P R I 

D C 

P L I 

MSI-PDIUM 

Altr i 

TOTALI 

i dol voto nlle 
iiillla-Roningim, 

POLITICHE 
VOTI 

2.415.538 

137.098 

11.902 

32.599 

486.863 

291.679 

176.036 

1.627.998 

157.618 

272.118 ' 

12.415 

5.621.865 

cleztnnl 
Tosciuin 

1972 
% 

43 

2,4 

0,2 

0,6 

8,7 

5,2 

3,1 

29 

2,8 

4,8 

0,2 

del *72 e del 
, Utnhrin. 

POLITICHE 
VOTI 

2.274.749 

265.506 

) 

750.613 
) 

130.533 

1.551.168 

221.763 

189.752 

10.062 

5.394.146 

T>8 nolle 

1968 
% 

42,2 

4,9 

13,9 

2,4 

28,8 

4,1 

3,5 

0,2 

tre « re-

Var. 
in per. 

+ 0,8 

—2,5 
— 

— 

— 

+ 0,7 

+ 0,20 

- 1 , 3 

+ 1,3 
— 

TtfELLE TRE regioni rosse il PCI e 
ancora piu forte. Nell'Emilia Ro-

magna e passato dal 43,3 per cento 
del 1968 al 44,1 per cento del 7 maggio 
'72. In Toscana dal 41 al 42,2 per cen
to. In Umbria e rimasto saldamente 
sulla sua percentuale (41,7), pur gua 
dagnando migliaia di nuovi voti so-
prattutto fra i giovani. 

In totale, in questa vasta fascia 
dell'Italia centro-settentrionale, il no-
stro partito c passato dai 2.274.749 vo
ti del '68 ai 2.415.538, con un aumento 
in percentuale di quasi un punto 
(0,8). Col suo 43 per cento, il PCI si 
e confermato e consolidato come lo 
schieramcnto di gran lunga piu forte; 
il suo incremento in voti e in percen
tuale dimostra come il nostro partito 
sia una forza in ascesa costante in 
tutte le tre regioni, e pressoche gene-
ralizzata nelle citta e nelle campagne, 
nei centri maggiori e nei villaggi. 

Nelle''sfesse'relibn'ir "per contro, la 
DC ha otteh'Ut'o'-softarito un incremen
to di 76.830 voti, pari ad appena lo 
0.2 per cento. I missini-monarchici 
hanno recuperato le perdite liberali 
(1.3 per cento), rimanendo una forza 
assolutamente marginale. Socialisti e 
socialdemocratici sono rimasti sostan-
zialmente stazionari rispetto alia loro 
somma del 1008, ma va detto che ri
spetto alle elczioni regional! del 70, 
mentre il PSI aumenta dappertutto 
sia pure di poco. il PSDI cala vistosa-
mente sia come numero dei voti 
(— 76.000) sia in percentuale — 1,2 in 
Emilia. —1.8 in Toscana. —0,7 in 
Umbria). 

Entusiasmante. infine, e straordina-
riamente indicativo e che le giovani 
genera/.ioni delle regioni rosse hanno 
votato in massa per il PCI-PSIUP 
(unico calcolo possibile, questo, per 
individuare la differenza fra Senato 
e Camera, e per identificare cosi la 
tendenza delle nuove leve), alle cui 
listc (ma soprattutto al nostro partito, 
come dimostrano i dati della Camera) 
sono andati, su 476.803 voti, ben 
257.306 suffragi pari al 54 per cento. 
La DC, fra I giovani, ha preso soltan-
to 110.205 voti, pari al 23,1 per cento, 
il PSDI 21.471 voti (4,5) e i fascisti 
— a It to dato estremamente significa-
tivo - appena 17.431 voti (3,7). 

Quoti dati numerici sono chiari. 
Essi dimostrano che laddove un con-
fronto diretto fra le amministrazio-
ni regionali e locali di sinistra e l'ope-
ra negativa del governo centrale diret
to dnlla DC e stato possibile, gli elet-
tori hanno potuto e saputo distinguere 
fra « buon governo » e pessima ammi-
ni>trazione, fra onesta e corruzione, 
fra refficienza e l'iniziativa concreta 
e fattiva dei comuni. delle province e 
delle regioni rosse e la cattiva volon-
ta e il fallimento sostanziale della po-
litica governativa perseguita dalla 
DC. e cioe, in definitiva, fra il « nuovo 
modo di governare s> delle maggioran-
ze di sinistra e la pratica awilente 
del sottogoverno attuata dallo scudo 
crociato, tra progresso e conserva-
2ione. 

Per giustificare i loro insuccessi 
precedenti e il loro attuale ristagno 
su scala nazionale con un regresso in 
percentuale evidente (—0,3), i diri-
genti dc vanno rispolverando il vec-
chio ritornello secondo cui «il potere 
logora». Ma i risultati delle regioni 
rosse testimoniano che per chi sa go
vernare, per chi lavora con onesta 
nella pubblica amministrazione, le co
se stanno ben diversamente, e che a 
logorare, in definitiva, k il pessimo 
governo. 

Certo, ci sara ancora da lavorare 
molto e sempre in tutto il Paese e 
nelle stesse tre regioni dove le sini-
stre sono forza di governo. Ma e chia-
ro ormai che questa vasta parte d'lta-
lia rappresenta un punto di riferimen-
to e un termine di paragone per tutti, 
non solo per 1'opera creativa delle am-
ministrazioni democratiche di sinistra, 
ma anche per il crescente consenso 
che masse sempre piu estese di lavo-
ratori e ceti intermedi danno alia po. 
litica del PCI. 

I L PCI e nndato avanti, il 7 maggio, 
anche nelle zone dove trndlzional-

mente lo posizioni comuniste non sono 
forti, e dove la DC esercita da oltre 
un quarto di secolo il monopolio del 
potere, usando spesso scandalosamen-
te tutte le leve di questo potere 
per controllare e corrompere va-
sti strati della popolazione; serven-
dosi anche spregiudicatamente della 
ricca rete di organizzazioni e di asso-
ciazioni, usate generalmente in fun-
zione assai piu paternalistica che de-
mocratica. 

Si tratta, come nel Veneto, di zone 
per lo piu contadine, «bianche» per 
tradizione di un secolo; o, come in una 
serie di province lombarde, di zone 
industriali-agricole, nelle quali si e da 
sempre cercato di lasciare la classe 
operaia chiusa in una sorta di recinto 
corporativo, per non permetterle di 
esercitare sui contadini e sui ceti mo
di una coerente funzione di avan-
guardia. 

L'esame di una fascia tipica di zone 
tradizionalmente « bianche x>, dalle tre 
Venezie alia Lombardia, comprenden-
te Trento, Bolzano, Verona, Padova, 
Vicenza, Rovigo, Venezia, Treviso, 
Udine, Belluno, Gorizia, Pordenone, 
Brescia, Bergamo, Como, Sondrio, Va-
rese, dimostra come il voto del 7 mag
gio abbia fatto registrare un progres
so piu che considerevole del nostro 
partito, in voti e in percentuale: il 
PCI guadagna qui infatti, rispetto al 
'68, 92.155 voti, passando dal 15.4 al 
16,3 per cento, con un aumento percen
tuale di quasi un punto (0.9 per cento). 

Nelle stesse zone, la DC e stazio-
naria, sulle sue pur forti posizioni: 
dal 50.39 al 50.47 per cento, con un 
aumento irrisorio. dello 0.08 per cento. 

Ma, se il raffronto e in genere signi-
ficativo, lo diviene ancora di piu se si 
esaminano zone omogenee, e percio 
ancora piu tipiche. Prendiamo, ad 
esempio. il Veneto Nelle sette pro

vince di Belluno, Padova, Rovigo, Tre 
viso, Venezia, Verona, Vicenza, il PCI 
e andato avanti sia rispetto alle poli-
tiche del '68, giungendo alia percentua-
le del 17,3 per cento (piu 0.62 per cen
to), sia rispetto alle regionali del '70 
(piu 0,50 per cento). 

La DC resta arroccata sui 52,9 per 
cento del *68. 

Visto piu da vicino, il risultato del 
Veneto acquista ancora maggior signi 
ficato politico. A Belluno, ad esempio, 
una provincia particolarmente colpita 
dalla crisi economica, il nostro partito 
va avanti deH'1.1 per cento, mentre la 
DC perde 1*1,54 per cento dei suoi voti 
In provincia di Padova, il PCI guada
gna 1'1,2 per cento, mentre la DC ar-
retra dello 0,6. Altre significative 
avanzate del nostro partito sono quel
le della provincia di Venezia (1*1,2 
per cento in piu). di Verona, di Tre
viso, di Rovigo e di Vicenza. 

Interessante e pure il fatto che nel 
la regione veneta le elezioni hanno 
sconfitto l'ipotesi centrista, sostenuta 
a spada tratta dai dirigenti modorati 
della DC locale: 1'arrelramento del 
PSDI (che rispetto alle regionali \a 
indietro dell'1.5 per cento), neppure 
compensato dal modesto incremento 
repubblicano (piu 1,3), si acconipatma 
infatti alia secca perdita del PLI: 
meno 2,6 per cento. 

Altra conferma, assai significativa, 
dell'avanzamento del partito in zone 
tradizionalmente subordinate all'in-
fluenza della DC, c quella che viene 
dai risultati dell'Abruzzo: qui nono-
stante il massicio attacco della destra 
e in prrticolare dei fascisti, il PCI 
raggiunge il numero piu alto di voti 
mai ottenuto, circa 190 mila, aumen-
tando in percentuale dell'1,2 per cento 
rispetto al 1968. e ben del 4 per cento 
rispetto alle regionali del 1970, men
tre la DC vede punita la sua sterzata 
a destra con un arretramento dello 
0.6 per cento 

Quest! sono 1 risultati ottenuti dal vnrl partlti nelle 
II: Abruzzo. Molise. Cnnipniiia, Puglia, Bnsilicnta, Calnhrl 

L I S T E 

P C I 
P S I U P 

M P L 

Manifesto 

P S I 
PSI PSDI 

P S D I 

P R I 

DC 
P L I 

P D I U M 

MSI PDIUM 

M S I 

Altri 

TOTALI 

(*) In Sardegna 

POLITICHE 1972 

V o t i 

2.419.343 

187.780 

37.583 

63.754 

917.469 

411.270 

' 246.585 

4.219.955 

271.839 

1.108.081 

80.485 

10.263 976 

le ele/iom 

% s 

23,8 55 

1,8 -
0,4 -

0,6 -

8,9 18 

4 7 

2,4 2 

41,1 100 

2,7 3 

13,7 30 

0.8 -

215 

POLITICHE 1968 

V o t i % s 

2.360.205 24,1 58 

395.205 4 6 

1.271.702 13 30 
* 

251.404 2,6 5 

4.142.620 42,2 105 

411.814 4,2 9 

847.357 8,6 -

123.507 * — 

9.803.814 -

regioni mcridlnna-
a, Sicilia, Sardegnn. 

REGIONALI 1970* 

V o 11 % 

2.143.155 

264.670 

993.568 

87.611 

, 515.499 
341.324 

3.827.054 

332.962 

135.960 

922.158 

9.563.961 

regionali si sono svolte nel 1969; in Sicilia 

22,41 

2,77 

10,39 

0,92 

5,39 

. 3,57 
40,01 

3,48 

1,42 

9,61 

nel *71. 

I RISULTATI elettorali del Mezzo
giorno (Abruzzo, Molise, Campa

nia, Puglia. Basilicata, Calabria) e 
delle isole (Sicilia e Sardegna), pur 
essendo discontinui e talora contmd-
dittori da regione a regione e anche 
da zona a zona, hanno smentito secca-
mente tutti gli interessati' profeti di 
sciagure per il PCI. II nostro partito, 
infatti, ha calato solo dello 0,3 per 
cento rispetto al '68. ma ha nettamen-
te guadagnato (1.4 per cento) sulle e-
lezioni regionali del 1970, conferman-
dosi di gran lunga come la piu robu-
sta e vivace forza di opposizione al 
malgoverno della DC. II PCI manlie-

Uno scorcio di piazza San Giovanni, a Roma, durante il comizio di chiusura della campagna elettorale tenuto dal compagno Berlinguer 

ANCORA AVANTI NELLE GRANDI CITTA 
T E GRANDI citta sono andate assu-

mendo sempre piu, in questi anni, 
un peso crescente nella societa italia-
na, a causa del rapido inurbamento 
che ha visto spostarsi dalle campagne 
verso i grossi agglomerati grandi mas
se di lavoratori; e a causa della cre-
scita abnorme del settore terziario, del 
gonfiamento delle attivita commercia-
li e dei servizi, deH'aumento della sco-
larita, e cosi via. 

Questi processi hanno determinato 
il sorgere, attorno ai vecchi nuclei ur-
bani, di periferie spesso abnormi, di 
sterminati quartieri dormitorio senza 
servizi, senza adeguati collegamenti, 
senza verde, dove e diventato sempre 
piu difficile il contatto e il lavoro di pe-
netrazione politica e di organizzazio-
ne del nostro partito e di tutte le or
ganizzazioni democratiche fra i nuovi 
abitanti, di provenienza diversa, e spes
so occupati ai capi opposti della citta. 

Nonostante la complessita di questi 
fenomeni, il nostro partito ha visto, 
nella prova elettorale del 7 maggio, 
consolidata e spesso ampliata la sua 
influenza nelle grandi citta. L'avan-
zata e generale in tutti i principali 
centri del settentrione, dove le posi

zioni del PCI erano gia forti in pre-
cedenza. 

Cosi a Milano i comunisti, ottenendo 
il 24,2 per cento, vanno avanti dal '68 
al '72 di oltre 14 mila voti, e in percen
tuale dello 0,7 per cento; ancora piu 
grande e l'aumento rispetto alle ammi 
nistrative del '70: 20 mila voti in piu, 
pari alio 0,9 per cento di aumento. A 
Torino il PCI, da posizioni gia assai 
forti, si riconferma di gran lunga il 
primo partito della citta aumentando 
ancora dello 0,5 per cento e raggiun-
gendo la percentuale del 30,5 per cen
to. A Firenze, dove la nostra forza 
elettorale rappresenta ora il 35,19 per 
cento, l'aumento in percentuale e sta
to dell'1,2; mentre in una situazione 
totalmente diversa, a Venezia, l'au
mento comunista raggiunge 1*1,5 per 
cento e la percentuale totale dei no-
stri voti tocca il 27,6 per cento. 

La stessa indicazione di tendenza 
aH'aumento della nostra forza nei 
grandi centri urbani viene ancora da 
due citta in situazione diffcrcnte: Bo
logna, dove il PCI supera i 150 mila 
voti, raggiunge la percentuale del 42,03 
e supera il risultato del '68 dello 0,4 
per cento, e Genova, dove il PCI, pri

mo partito della citta, ottiene il 34,3 
per cento (piu 0,8). 

In tutti questi centri la DC, in gene-
re, mantiene le sue posizioni o aumen
ta di pochissimo le sue percentuali, a 
scapito pero di tutti o quasi gli « allea-
t i» di centro e di centro-sinistra. Ti-
pico 1'esempio di Milano. dove la DC 
cresce dello 0,5 per cento, ma vanno 
indietro tutti gli altri: dai socialdemo. 
cratici, tradizionalmente piu forti nel
le grandi citta che altrove, i quali per-
dono rispetto al '70 addirittura il 4,6 
per cento, ai socialisti (meno 1,7 per 
cento rispetto al '70). ai liberali, che 
dal '68 crollano addirittura del 6 per 
cento, con un recupcro missmo solo 
del 3,9, e con una rimonta del PRI 
daH'1.9 del '68 al 6,4 del '72. 

Nolle citta del centro-sud, dove i pro 
ccssi di disgregazione sono stati in que
sti anni piu acuti, dove l'immigrazio 
ne, la crisi del settore edilizio, la man 
canza di servizi, il malgoverno locale, 
hanno creato zone di esasperazionc 
su cui hanno tentato di giocare il clien-
telismo del sottogoverno e la dema-
gogia della destra, il nostro partito 
tuttavia tiene solidamente le sue po
sizioni. 

Primo fra tutti 1'esempio di Roma, 
dove ad una insigmficante flessione 
nei confronti del '63 (meno 0.1 per cen
to). si accompagn.i una importantc ri-
presa rispetto al 1970 e alle ammini-
strative dell'anno ^corso. con un au
mento in percentuale dello 0.9 per cen
to, che porta il PCI al 26.8 per cento 
dei voti. 

Altre leggere flcssioni del nostro 
partito in alcune citta meridional! (Na-
poli, meno 0,2; Bari, meno 0.4; Paler
mo, meno 0.2; Catania, meno 3.3) so
no pero affiancate da perdite assai su
perior!" della DC, in certi casi vere e 
proprie emorragie di voti, come quella 
di Bari, dove lo scudo crociato perde 
il 6.3 per cento dei suoi voti. 

In totale. prendendo in csame undi-
ci grandi citta del nord. del centro e 
del sud (Milano, Torino. Venezia. Bo
logna. Firenze, Genova. Roma. Napo-
Ii. Bari, Palermo. Catania), si ha que
sto significativo risultato: 

PCI: centomila voti in piu pari a 
piu 0,2 per cento; DC: meno 0,1 per 
cento; PSDI e PSI: meno 0,6; PLI: 
meno 4,1; MSI: piu 5 (poco al di so-
pra dunque della perdita liberale); 
PRI: piu 2. 

ne cosi quasi il 24 per cento dei voti, 
quasi il doppio di quanti ne hanno po
tuto raccogliere i fascisti, pur allean-
dosi con i monarchici e assorbendo 
buona parte dei liberali. 

La DC, invece, ha perduto sui '68 
1*1,1 per cento, pur recuperando par-
zialmente sui '70. In regresso sui 70 
sono PSI e PSDI. nspettivamente del-
1*1.4 e dcll'1.3 (nel *68 i due parnti 
unificati avevano totahz/ato il 13,30 
per cento dei voti; oggi il 12.9). Dimez-
zati sono i liberali. mentre preoceu-
pante, anche se in misura scnz'aiiio 
attenuata rispetto a eerie previsir.ni 
della vigilia. e 1'incremento dei v^ti 
fascisti e monarchici, ottenuti per ai-
tro sulla base di una funosa campa
gna fondata sui ricatto e sull'intiini-
dazione e cementata direttamente 
dalla politica seguita dalla DC nel 
Mezzogiorno. Significativo appare il 
fatto che il voto missmo sia stato 
strappato in prevalenza nelle zone e-
conomicamente e socialmente piu di-
sgregate e dove, pertanto, maggiore 
e stata la « presa t> di parole d'ordine 
demagogiche e di metodi di corruzio
ne basati sullo sfruttamento della mi-
seria. 

Scendendo nei dettagli regionali. 
appare evidente che in vaste plaghe 
del Mezzogiorno e nelle grandi isole 
il nostro partito e nuscito ad andare 
avanti, non solo sulle « regionali » del 
1970 ma anche sui 1968. E" il caso. ad 
esempio, dell'Abruzzo, dove il PCI e 
salito dal 25.4 al 26.9 per cento (22,8 
nel '70), mentre la DC ha perduto lo 
0.5 per cento, nonostante la notevole 
flessione socialdemocratica, e I fascisti 
hanno aumentato. prevalentemente a 
spese del PLI, dell'1.9. 

Recupero del PCI sui 1970 anche 
nel Molise (dal 15 al 17.3 per cento). 
E cosi nella Campania (dal 21.8 al 
22.2). dove si e venlicato un calo deilo 
0,4 per cento della DC e un consisten-
te aumento dell'estrema destra. 

Nelle Pughe il PCI ha registrato 
una diminuzione sui '68 dell'1.5 per 
cento: la DC ha perduto il 2.6: fascisti 
e monarchici hanno guadagnato 4 
punti. In lieve regresso rispetto al '68 
il nostro partito e anche in Lucan«a, 
dove pero si e veriheato un netto re
cupero sui '70 (piu 0.9 per cento). 

Nella Calabria, invece, nonostante 
la virulenza dell'attacco fa^cista e dc, 
e lo scatenamento delle for/e eversive 
a Reggio. il PCI e andato avanti. pas
sando dal 23,9 per cento del '68 (23.3 
nel '70 al 25.9. La DC, al enntrano. d 
arretrata del 2.7. E' questo uno dei 
risultati piu positivi e signilicativi del-
1'intero esito elettorale. 

In Sicilia si e veriheato per il PCI 
un calo sulle polmche del '68 dell'1.2 
per cento e un significativo incremen
to sulle «regionali» del 1971 dell"1.4 
per cento. Anche qui la DC e anJata 
indietro sia sui '68 (—0.6) sia su! '71 
(-0,5). 

Un balzo in avanti. inline, il nostro 
partito ha realizzato in Sardegna. 
passando dal 23,7 per cento del 19f>3 
al 25,3. E si tratta di un incremento 
tanto piu importante. se si pensa che 
nelle «regionah» del 1969 le nostre 
liste avevano ottenuto nell'isola il 21.4 
per cento dei voti. Indicative inoltre, 
e il fatto che nella stessa Sardegna 
la DC ha perduto sulle precedenti ele
zioni pohtiche due punti in percentua
le, mentre 1'incremento mi->sino-mo-
narchico appare contcnuto specie se si 
considerano le secehe perdite del PLI. 

Si pud dire, in definitiva. che il vo
to del 7 maggio ha confermato che nel 
Mezzogiorno e nelle isole esistono pro-
blemi complessi per il PCI e per tutto 
il movimento democratico. Ma la buo
na tenuta generale del nostro partito 
e l'avanzata netta in alcune regioni e 
zone costituiscono la premessa positi-
va per lo sviluppo della nostra inizia-
tiva e della nostra lotta. 



ANCHE COL VOTO GLI OPERAI 
HANNO RESPINTO L'OFFENSIVA 
PADRONALE NELLE FABBRICHE 

T A CONTROFFENSIVA padronale 
portata avanti con l'aperta com

plicity tlellc forze politiche moderate 
e conservatrici, contrastata dai lavo-
ratori con dure lotte di fabbrica, e 
stata respinta anche con il voto. 

La classe operaia ancora una volta 
ha rafforzato il PCI: non si e trattato 
solo di un voto «difensivo». Al con-
trario, e stato un voto per conquistare 
nuove posizioni di forza nella fabbrica 
e nella societa, per portare avanti la 
lotta contrattuale e per le riforme in 
condizioni politiche piu favorevoli, 
cosi come avvenne nel 1968. E' stato 
un voto dato al partito che piu conse-
guentemente si e battuto per garanti-
re un autonomo sviluppo del processo 
di unita sindacale. 

L'avanzata del PCI fra la classe 
operaia e pressoche generale. 

Prendiamo le Ire province che co-
stituiscono il cosiddetto triangolo in-
dustriale, Milano, Genova e Torino. 
L'attacco ai lavoratori, alle loro or-
ganizzazioni sindacali e stato pesante. 
DaH'interno stesso del movimcnto 
sindacale le forze socialdemocratiche 
e repubblicane che opcrano nella UIL 
hanno portato avanti gravi tcntativi 
di divisione dei lavoratori. Si e votato 
in una situazione economicamente dif
ficile, e si e cercato da parte della pro
paganda avversaria di addossare ai 
lavoratori la responsabilita delle dif-

ficolta del momento, al fine di isolare 
la classe operaia dagli altri strati so-
ciali. La risposta degli operai e stata 
positiva. Soprattutto lo e stata dove le 
lotte hanno avuto continuity, dove si 
sono cercate alleanze con le altre ca
tegoric, dove la lotta di fabbrica si e 
collcgata alia azione generale per un 
diverso sviluppo economico e sociale. 
Consistent affermazioni sono state re-
gistrate nella cintura torinese: a Avi-
gliana, Chieri, Grugliasco, Ivrea, Pi-
nerolo, Settimo Torinese il nostrn 
partito ha ottenuto ben 13 mila voti in 
piu rispetto ai gia alti livelli raggiunti 
nel '68. Cosi a Verbania, dove si 6 
sviluppata la lotta alia Rhodiatoce, il 
PCI e avanzato dello 0,73 per cento. 
In un altro centro operaio, Villados-
sola, l'aumento e stato del 2 per cento. 
Significativi i voti a Gozzano dove alia 
Bemberg vi sono state forti lotted il 
PCI e avanzato dell'1,71 per cento. 

Passiamo a Genova. Dai quartieri 
abitati dai lavoratori delle industrie 
e del porto, da Cornegliano a Ponte-
decimo, Pra, Rivarolo, Sampierdare-
na, San Teodoro, Sestri Ponente che 
rappresentano un terzo dei voti validi, 
e venuta circa la meta dei suffragi 
in piu presi dai nostro partito. 

Veniamo a Milano: comuni come 
Cinisello Balsamo, Desio (dove ha se-
de l'Autobianchi), Cesano Maderno 
(dove sorge la Snia Viscosa) il nostro 

partito rcgistra aumenti che variano 
dall'l per cento al 3 per cento. Com-
plessivamente nel triangolo industria-
le il PCI e passato dai 27,7 per cento 
al 28,5. 

Anche nelle zone operaie della pro-
vincia di Venezia avanziamo dell'l 
per cento. 

E' interessante notare che il voto 
operaio al PCI non ha rappresentato 
un fatto « isolato » in se stesso. E' il 
segno della influenza che il partito 
della classe operaia va sempre piu 
assumendo fra altre categoric, gli ar-
tigiani, i commercianti, i ceti medi 
delle citta. 

Questo fatto trova riscontro posi-
tivo anche nelle regioni rosse dove la 
avanzata e pressoche uniforme: dai 
quartieri abitati dagli operai alle zone 
di centro delle citta, il PCI in gene-
rale rcgistra positivi risultati. 

In modo particolare proprio nelle 
regioni rosse il risultato elettorale 
rappresenta una importante verifica 
del ruolo del partito nella fabbrica, 
del rappnrto che deve intrecciarsi fra 
fabbrica e quartiere, fra azione di fab
brica e lotte nelle citta. Sara interes
sante compiere una attenta analisi in 
questa direzione, ma fin da ora alcuni 
dati sono significativi. Nella citta di 
Firenze avanziamo dell'l,29, in quella 
di Livorno dell'1,7%: sono tendenze che 
confermano la funzione, il ruolo de-

terminante del PCI fra la classe op*. 
raia. 

La dove il partito e meno present© 
come forza organizzata nella fabbri
ca, come in alcuni centri del Sud, piu 
difficile risulta il collegamento fra 
classe operaia e altri strati sociali, 
fra la citta e la campagna. Tale fatto 
ha riflessi negativi sul voto comples-
sivo. A Brindisi, per esempio, rogi-
striamo un buon risultato che e frutto 
soprattutto del voto operaio. Avan
ziamo dello 0,3 per cento cosi coma 
avanziamo nelle zone colonichc, ma 
complessivamente il dato provinciate 
rcgistra una flessione dell'l per cento. 

Cosi in Sicilia. Aumentiamo in mo. 
do consistente in uno dei poli indu
strial!, Augusta, passando dai 22,4 per 
cento al 25,25, ma questo dato non tro
va riscontro nel voto della provincia. 
A Gela positivo e il voto nelle zone 
operaie, ma anche qui complessiva
mente si ha una leggera flessione. 

Un'altra riflessione la offre il voto 
della classe operaia di Napoli. Nei 
centri industrial! tradizionali il ricatto 
della smobilitazione, la prospettiva di 
perdere il posto di lavoro ha proba-
bilmente pesato su alcuni strati di 

operai. II nostro partito non ha regi-
strato quelle avanzato che si sono avu-
te invece nei centri di nuovi insedia-
menti industriali come a Pomigliano, 
clove si passa da 2.900 voti a 4.200 e a 
Casoria dove si sale da 6.012 a 7.874. 

HANNO SCELTO 
IL PCI LE NUOVE 

GENERAZIONI 

T A SCELTA dei giovani e stata an
cora una volta una chiara, netta 

scelta di sinistra; la maggioranza del
le nuove leve ha dato infatti, il 7 mag-
gio, il suo voto al PCI. 

La constatazione non 6 arbitraria: 
viene da cifre che non temono smenti-
ta. Come si sa, infatti, mentre per il 
Senato votano solo gli elcttori che han
no compiuto i 25 anni, per la Camera 
si vota a partire dai ventunn anni. 
Confrontando percio cifre e percentua-
li fra i voti raccolti dai partiti nelle 
elezioni per il Senato e in quelle per 
la Camera, si ha un chiaro panorama 
del voto giovanile. 

Ebbene, la somma dei voti ottenuti 
dai PCI e dai PSIUP per la Camera 
(occorre infatti sommare i due partiti 
per avere un dato omogeneo) e di 
1.168.475 in piu rispetto a quelli otte-
nuli per il Senato. Tale somma rap
presenta una percentuale di incremen-
to del 13,65 per cento. Cin significa che 
lmfluen/a di PCI e PSIUP e, fra i 
giovani, superiore del 13.65 per cento 
che fra gli adulti. Significa, ancora, 
che sui circa tre milioni di giovani 
elettori fra i 21 e i 25 anni, oltre un 
milione e centomila hanno votato 
PCI PSIUP. 

Si tratta dell'incremento piu elevato 
fra quello rcgistrati da tutti i partiti; 
solo la DC. infatti. puo tentare un con-
fronto con i] 12.9 per cento di incre-
mento. Gli altri raccolgono fra le nuo
ve sfenerazioni percentuali di voti in-
signifieanti o addirittura vengono 
•: ignorati * dall'clettorato piu giovane. 

I fascisti. che hanno compiuto sfor-
ri enormi in direzione dei giovani, che 
hanno urlato Pino aH'isterismo le pa
role dordine della demagogia naziona-
listica. patnottarda, «sociale* in dire-
rione flelle nuove generazioni. arri-
vando da una parte a presentarsi come 
forza -.< di protesta », dall'altra cercan-
do di csaltare la «ideologia» della 
violenza squadristica, addirittura ridu-
cono la loro percentuale nazionale di 
quasi un punto alia Camera rispetto 
al Senato. prendendo appena 131.070 
voti in piu alia Camera (pari ad un 
incremento del 4,74) segno evidente che 
la loro influenza fra i giovani e assai 
"imitata. 

Altri increment! limitatissimi pre-
pontano I socialdemocratici e i repub-
blicani. mentre socialisti e liberali 
vanno addirittura indietro, nel parago-
ne fra i \oti ricevuti per il Senato e 
quelli per la Camera. 

Quesle cifre assumono un significato 
ancora piu importante se si prendono 
alcuni dati particolari, di citta e zone 
in cui I'offensiva di destra — o anche, 
come a Milano e a Roma, quella dei 
gruppi cosiddetti -r di sinistra » — ave-
va assunto i piu violenti toni antico-
munisti. 

Prendiamo Milano. Qui, lo schiera-
mento PCI-PSIUP e l'unico ad avan-
zare alia Camera rispetto al Senato, 
dai 28,7 nelle elezioni per il Senato, 
al 29,7 nelle elezioni per la Camera. 
Tutti gli altri regrcdiscono in per
centuale. Anche in cifre il confronto 
e significativo: mentre PCI e PSIUP 
guadagnano fra i giovani 35 mila vo
ti, la DC ne prende soltanto 22 mila. 
I fascisti vengono duramente puniti 
del loro criminale teppismo. di cui 
Milano ha fatto largamente le spese 
nell'tiltimo anno, prendendo solo 7 mi
la voti nella fascia di elettorato gio
vanile. 

A Roma, la citta che secondo il fe
derate fascista avrebbe dato tutto il 
voto giovanile al MSI, questo partito 
scende addirittura in percentuale fra 
Senato e Camera,' prendendo soltan
to 16 mila voti fra le nuove leve, con-
tro i 44 mila ottenuti da PCI e PSIUP, 
che sono passati, in percentuale, dai 
26,5 del Senato al 27,8 della Camera. 

Sferzante e anche il verdetto che il 
voto giovanile ha pronunciato a Ro
ma contro i gruppi di disturbo che 
hanno cercato di lusingare le nuove 
generazioni con la parola d'ordine del
la liberazione di Valpreda. Nella ca
pitate infatti, tutti i voti raccolti dai 
Manifesto sono meno della meta dei 
voti che PCI e PSIUP hanno avuto in 
piii fra Senato e Camera! 

A Torino sono 37 mila i giovani che 
hanno votato PCI-PSIUP, contro i 18 
mila della DC. II MSI raccoglie, nel 
capoluogo piemontese, in tutto trcmi-
la voti giovanili. A Bologna, il 53 per 
cento dei voti giovanili, 11 mila in ci 
fra, sono andati ai « partiti di gover-
no> della sinistra, mentre la DC ne 
ha raccolti 7 mila, e solo 1500 il MSI. 

Molto significativo, infine, il voto di 
due regioni meridionali in cui l'offen-
siva fascista e stata scatenata con la 
massima violenza, e in cui il primo 
obiettivo di conquista sono stati i gio
vani: la Sicilia e la Calabria. Ebbene, 
in Sicilia fra Senato c Camera la dif-
ferenza di votanti era di 276 mila: i 
comunisti ne hanno ottenuti 102 mila, 
i fascisti 24 mila. In Calabria, il PCI 
guadagna 34 mila voti di nuovi elet
tori, mentre il MSI, nel confronto fra 
Senato e Camera, perde addirittura 
12 mila voti! 

La risposta delle nuove generazio
ni e stata, dunque, chiara e univoca: 
no al fascismo, no alle awenture del
la sedicente «sinistra > extraparla-
mentare. Inoltre, nel quadro del con
fronto fra PCI e DC, lo spostamento 
va chiaramente a sinistra, ad una 
scelta comunista da parte dei giova
ni, confermando la tendenza che si era 
clamorosamente manifestata nel 1968. 

E STATO BATTUTO NELLE CAMPAGNE 
IL TENTATIVO DI BLOCCO D'ORDINE 

"JJELLA INTER A provincia di Pado-
va il nostro partito ha registrato 

un sensibile aumento: e passato da 
70.006 voti a 79.4G9, portando la per
centuale dai 15,5 al 16,7 per cento. Si 
tratta di un dato di grande significato 
non solo pcrche ottenuto in una zona 
«bianca», tradizionalmente difficile, 
ma soprattutto perche questo aumento 
ha fra i protagonisti di primo piano i 
contadini. E' il segno di una erosione. 
seppur lenta e non certo facile, del 
potere di Bonomi, erosione che si regi-
stra in numerose zone del paese. II 
dato di Padova dimostra le immense 
possibility di lavoro che esistono per ii 
nostro partito. Siamo andati avanti an
che la dove l'organizzazione comunista 
e debolissima. Prendiamo un caso. 
certo un caso limite, ma interessante: 
Camposampicro raccoglieva 1*1,59 per 
cento, ora siamo al 2,70 per cento. 
Cosi in tanti altri comuni dove la pre-
senza del PCI e estremamente limita-
ta di fronte alio strapotcre della De 
mocrazia cristiana (che a Padova 
complessivamente ha perduto lo 0,6 
per cento) siamo ugualmente riusciti 
ad andare avanti: sono signifiicativi gli 
aumenti nei comuni di Arre, Baone, 
Portoricco dove il PCI non superava 
il 10 per cento dei voti. Nelle zone in 
cui il PCI gia aveva una certa consi-
stenza l'avanzata 6 stata altrettanto 
sensibile: nelle zone dl Montagnana e 

San Ghella la influenza fra i coltiva-
tori diretti si estende e si rafforza. 

Altrettanto importante e il raffor-
zamento del PCI nelle zone dove forte 
6 stata la lotta per la trasformazione 
della mczzadria in affitto. L'azione dei 
nostro partito per la conquista deli'al-
titto ha raccolto Iarghi consensi: pren
diamo ad esempio la provincia di Ma-
cerata. II PCI raccoglie qui il frutto 
di anni di lavoro nelle campagne: in 
quasi tutti i comuni caratterizzati dai 
voto contadino il nostro partito avan-
za. A Pcriolo, Mogliano, Loro Piccno, 
Treia, Montecosaro, San Genesio, Mon-
tcluponc, Montefano, Montecasciano. 
San Pollenza. Appignano, zone carat-
terizzate dalla mczzadria, la nostra 
avanzata e del 3 per cento. Comples
sivamente nella provincia di Mace-
rata passiamo dai 24,2 per cento al 
24.4 mentre la DC subisce una fles
sione che sfiora quasi l'l per cento 
pur svuotando il PSDI e il PLI. 

Un altro elemento che carattenzza 
il voto delle campagne lo si ritrova in 
Sardcgna. II padronato agrario e i 
fcudatari dei pascoli avevano portato 
avanti una vergognosa campagna 
contro il PCI cercando di ingannarc 
ancora una volta i piccoli concertenti. 
Bersaglio degli agrari era la legge Do 
Marzi-Cipolla, che ha mutato il regi
me deH'affitto ponendo un freno alio 
strozzinaggio sulla terra. La controf-
fensiva degli agrari ha ricevuto pro

prio in Sardcgna, dove maggiormente 
si erano impegnati, una secca rispo
sta non solo da parte dei pastor;, dei 
contadini ma anche dei piccoli conce-
denti che hanno apprezzato l'az.one 
svolta dai PCI a loro favore. Dalia in-
tera provincia di Nuoro fino al Campi-
dano di Cagliari, nelle Barbagie come 
in Ogliastra, in Marmilia, nel Sulcis, 
in Trcxenta la speranza di un voto 
«ncro-> che animava gli agrari e an-
data delusa: il PCI nel nuorese e au-
mentato di due punti e mezzo. Nolle 
aree contadine del cagliaritano il voto 
e ugualmente valido: in ben 65 co
muni si e registrato un netto progres-
so rispetto non solo al 1968, ma a tutte 
le elezioni precedenti. 

II terzo elemento che caratterizza 
il voto delle campagne e dato dalla 
scelta per il PCI che viene da centi-
naia di migliaia di braccianti. Di 
grande intcresse e il voto nelle cam
pagne calabresi, in centri come Co-
righano e Castrovillari, Paola, Sider-
no, Roccella, Vibo, Lamezia, Polistc-
na, dove proprio dalla lotta stcssa 
per battere la provocatoria intransi-
genza dei grandi proprietari terrien 
per il rinnovo del patto, e nata con 
sempre maggior forza l'esigenza di un 
profondo mutamento della condizione 
generale, dai punto di vista economi
co e sociale, dell'intera Calabria. II 
PCI ha posto precise indicazioni di svi
luppo per arrcstare l'esodo, per la 

piena occupazione, rutilizza/ione deK 
le risorse. II \oto venuto al PCI dai 
centri bracciantili dimostra c\\c que
sta strada la pnpolazione calabrese 
intende seguire. 

Cosi avvicne nelle campagne napo-
letane. nelle zone bracciantili di Acer-
ra, Caivano, Giugliano. Ad Acerra 
siamo diventati il primo partito pas
sando da 5.200 a 5.400 voti mentre la 
DC ne ha perduti 1.200: a Caivano ci 
confermiamo come la piu grande for
za mentre la DC perde 900 voti; a 
Giugliano passiamo da 4.500 voti a 
6.700. Buoni i risultati fra i braccianti 
anche in altre zone del paese come 
Avola in Sicilia, Andria in Puglia, nel
le campagne del Nord. 

Abbiamo volutamente preso a mo-
dello alcuni risultati pcrche essi in-
dicano che il tentativo degli agrari e 
delle forze politiche conservatrici e 
moderate che li hanno sostenuti, di 
crcare un «blocco d'ordine» ncile 
campagne non e passato. I risultati 
dimostrano anzi che questa e la dire
zione giusta per toccare masse sem
pre piu larghe di contadini ancora in-
fluenzati dalla Domocrazia cristiana, 
dalla Coldiretti di Bonomi. Le nostre 
giuste posizioni hanno trovato positivo 
accoglimento fra i coltivatori diretti, 
i mezzadri, sono state convalidate dai 
grande apporto dato dai braccianti al 
successo comunista. 
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PERILPSI 
UNA 

POSITIVA 
CONFERVA 

ITN VOTO di conferma ha ottenuto U 
^ PSI, il 7 maggio: piCi di tre milio-
ni di voti raccolti in una competizione 
assai difficile nella quale questo parti-
to ha subito l'attacco dei suoi stessi al-
leati di governo proprio sul punto piu 
nuovc della sua connotazione politica: 
cioe lo sforzo di recuperare un ruolo e 
una caratterizzazione di partito operaio 
e popolare, pur legato ad una discuti-
bile prospettiva di governo. Quei voti 
costituiscono. pertanto, la sanzione della 
scelta che ha portato il PSI fuori del 
pantano dell'unificazione socialdemo-
cratica e a una ripresa dei legami col 
movimento di lotta delle classi lavora-
trici. 

La complessa vicenda del PSI nel 
dopoguerra ha prodotto alterni risul-
tati elettorali. Basti richiamare la pro-
fonda differenza del «volto elettora-
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le» del partito socialista nel 1946 o 
nel 1968 allorche si era fuso con 1 so-
cialdemocratici o, ad esempio, nel *63 
prima della scissione del PSIUP o, 
ancora, nel 1972 dopo la ricostituzione 
del PSDI. Un paragone puramente 
quantitativo fra il numero dei voti PSI 
nelle varie consultazioni non e quindi 
possibile. Un confronto omogeneo e 
ravvicinato e quello fra le regionali 
del 1970-'71 e le politiche del 1972: ma 
anche in questo caso bisogna tener 
conto di un'importante circostanza 
politica, e cioe del fatto che, mentre 
all'epoca delle regionali il PSI si pre-
sentava come un partito governativo, 
alle politiche del 7 maggio si e presen-
tato come un partito di opposizione. 

Per quanto riguarda le elezioni po
litiche degli ultimi quindici anni, si 
pud notare che la piu alta percentuale 

6 stata realizzata dal PSI nel 1958 con 
il 14,26 per cento. Dieci anni dopo tale 
percentuale fu di nuovo ottenuta ma 
dal PSI e dal PSDI insieme, il che di-
mostrd chiaramente che l'elettorato 
socialista aveva bocciato la unifica-
zione socialdemocratica. Riacquistata 
la propria fisionomia e la propria au-
tonomia, il PSI si e mosso negli ultimi 
anni al recupero del proprio elettorato 
tradizionale. Si 6 trattato di un'opera-
zione faticosa anche in parte contrad-
dittoria. awenuta attraverso la costi-
tuzione di una nuova maggioranza in 
seno al partito, una rettifica di com-
portamento nell'ambito del centro-
sinistra, e infine l'uscita dal governo. 
Ultimo approdo di questo processo e 
stata la teoria degli « equilibri piu a-
vanzati», cioe una collocazione del 
partito in seno al centro-sinistra che 
tenesse vivo anche un contemporaneo 

collegamento con le forze di classe 
all'opposizione comunista in vista di 
comuni obiettivi dir iforma. Una for
mula questa che a noi parve non rea-
listica, ancora chiusa nella logica del 
centro-sinistra e non adeguata alle 
esigenze di una piu decisiva e profon-

• da svolta democratica. 
II PSI aveva ottenuto nelle regiona

li 1970-71 3.385.000 voti pari al 10,4. 
Nelle politiche di domenica scorsa es-
so ha ricevuto 3.209.503 voti, cioe 76 
mila voti in meno, con una percentuale 
inferiore dello 0,8 per cento. II risul-
tato del PSI e stato migliore al Se-
nato. L'esito e comunque ineguale a 
seconda delle zone. E* stato nel Mez-
zogiorno che il PSI ha registrato le 
maggiori difficolta, mentre migliore e 
stato il risultato nelle zone operaie ove 
esso e andato ristabilendo i suoi lega
mi di classe. 
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T0TALE IL 
FALLIMENT0 

DEI 
GRUPPETTI 
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I A SECCA SCONFITTA delle liste 
*^ di disturbo del Manifesto e delle 
altre formazioni sedicenti «di ultra-
sinistra » segna il fallimento non solo 
di una ipotesi politica priva di basi, 
ma del tentativo di dare una dimen-
sione elettorale alia avventura scis-
sionista. Hanno seminato divisione e 
la classe operaia li ha condannati. Po-
co piu di duecentomila voti ottenuti 
dal Manifesto e qualche decina di mi-
gliaia raccolti da Servire il popolo 
non possono certo impensierire in se 
e per se il movimento operaio italiano, 
ma propongono qualche insegnamento. 
Anzitutto essi ci dicono che non ha 
alcuna credibility la pretesa di co-
struire qualcosa di serio alia «sinistra» 
del PCI: in quest'area ipotetica c'e 
solo avventurismo. In secondo luogo 
c'e da riflettere sul fatto che le uniche 
localita in cui il Manifesto ha ricevuto 
cifre segnalabili di voti (Roma e Mi-
lano) sono quelle in cui e stato portato 
candidato Valpreda: l'andamcnto del

le preferenze dimostra che molti gio-
vani hanno votato soprattutto quel no-
me nel comprensibile e apprezzabile, 
anche se illusorio, desiderio di contri-
buire alia sua liberazione dal carce-
re; ma non hanno votato in realta per 
la linea anticomunista proposta dal 
Manifesto. 

Proprio questa circostanza ci dice 
che nel pur limitato numero di elet-
tori di questi « gruppetti t> c'e una quo
ta di energie sane, genuinamente anti-
capitalistiche e di sinistra, verso cui 
e doveroso e indispensaHle un atteg-
giamento costruttivo, di chiarimento 
e di conquista. 

Purtroppo, come notiamo altrove, 
anche la piccola parte di voti andati 
dispersi oppure perduti per errore a 
causa della proliferazione dei simboli 
con la falce e il martello, ha contri-
buito alia esclusione del PSIUP dallo 
Camera dei deputati. E' un ben squal-
lido esito per questi c superrivoluzio-
ri >! 

PERCHE IL PSIUP NON HA DEPUTATI 
T 'ARRETRAMENTO elettorale 
^ del PSIUP (dal 4.4% del 1968 
all'1.9%) ha avuto conseguenze 
parlamentari assai pesanti a cau
sa del meccanismo elettivo che 
esclude dal parlamento il par
tito che non abbia realizzato al 
meno un <t quoziente pieno x> in una 
circoscrizione. Ci6 ha privato il 
PSIUP di una decina di deputati 
che gli sarebbero andati in propor-
zione dei voti ricevuti, e ha squi-
librato a svantaggio della sinistra 
la distribuzione delle forze alia 
Camera. Presumibilmente solo 2 
dei seggi forzosamente lasciati li-
beri dal PSIUP sono tornati agli al-

tri partiti di sinistra. E* questo un 
episodio che, al di la del giudizio 
generale sulle cause dell'insucces-
so psiuppino, chiama in causa le 
conseguenze della dispersione del 
voto di sinistra provocata dalle li
ste di disturbo e di dispetto, non-
che la moltiplicazione degli errori 
di voto che si e prodotta a causa 
della presenza sulla scheda di cin
que o sei simboli con la falce e il 
martello. 

Vi sono due circoscrizioni (quel-
la di Milano e quella della Sicilia 
orientale) in cui al PSIUP sono 
mancate pochissime migliaia di vo
ti per far scattare il «quoziente». 

E' da ritenere che essi sarebbero 
confluiti m in misura sufficiente sul 
PSIUP se non vi fosse stato il fe-
nomeno della dispersione e degli 
errori di voto. 

Dinanzi ai socialproletari e ora 
aperto il serio problema di stabili-
re una prospettiva che tenga con
to della situazione nuova aperta 
dal voto del 7 maggio. Essi hanno 
gia ribadito la loro volonta di ri-
manere fedeli all'esigenza fonda-
mentale dell'unita di classe per la 
quale il PSIUP nacque, in rottura 
con lo scivolamento socialdemocra-
tico del PSI, a meta degli anni '60. 
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DC:NESSUN 
PREMI0 PER LA 

CENTRALITA 
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T A DC aveva chiesto voti per se e 
per i partiti che si fossero impe-

gnati a sostenere la propria dottrina 
della «centra l is» . Una particolare 
cura di rianimazione era stata tenta-
ta, dopo gli insuccessi patiti negli ul
timi anni da Malagodi, nei confronti 
del PLI, componente essenziale per 
una soluzione di tipo centrista. D ri
sultato del voto costituisce una chiara 
verifica negativa di questa imposta-
zione: 1'arco delle forze centriste va 

, .nettamente indietro. non avanti. E in- • 
sieme, all'insuccesso del ritorno di ; 

fiamma centrista vi e quello dei no
stalgic]' del 18 aprile. 

E' stato Fanfani, in piu occasioni, 
ad agitare la bandiera di «un nuovo 
18 aprile »t cioe a tentare la strada 
di un « pieno > elettorale democristia-
no che attingesse a destra e a sinistra. 
H tentativo venne compiuto su larga 
scala nelle elezioni politiche del '58, 

e si scontro con la resistenza e con 
l'allargamento dell'elettorato comuni
sta (ma almeno riusci a risollevare di 
due punti la percentuale dello « Scudo 
crociato »). Ancora piu scarso e l'esi
to del 7 maggio. 

Nelle elezioni di domenica scorsa la 
Democrazia cristiana ha toccato una 
delle sue quote piu basse, dopo la con-
sultazione del 2 giugno 1946 per la 
Costituente. La DC, infatti, e passata 
dal 35,2% del '46, al 48.5% del '48, 
al 40.1%'del '53, al 42.% del '58. al 
•38.™ del 'KM al 39.1% del '68, e infine 
al 38,7% del *72. Occorre dire, co
munque. che gli ultimi risultati rag-
giunti hanno avuto tutti un prezzo non 
lieve. Nelle elezioni di quattro anni 
fa, il tentativo di recupero a destra 
della DC paralizzd il governo Moro-
Nenni e danneggid in modo irrimedia-
bile la forza piu esposta della coali-
zione di centro-sinistra, vale a dire 
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il partito socialista unificato. Nella 
consultazione del 7 maggio, invece, 
la DC, nel tentativo vano di affecma-
re la propria linea di «centralita s>, 
ha finito col tagliar l'erba sotto i piedi 
agli alleati piu fedeli, compensando 
le proprie perdite con voti arraffati al 
PLI, al PSDI ed anche, in molte zone, 
al PRI. E si e « coperta J> ripresentan-
do in lista gli esponenti della sua 
sinistra. 

Nel Meridione, la DC ha certamente 
recuperato . a ; destra rispetto ai dati 
delle elezioni' parziali del 13 giugno 
dello scorso anno. Infatti nelle elezioni 
regionali e amministrative del 1971 
(Sicilia, Roma, Bari, Genova, ecc.) lo 
«Scudo crociato» aveva raccolto il 
31,3 per cento, cedendo, soprattutto in 
Sicilia, larghe fette di elettorato al 
MSI; ora e tornata in queste stesse 
zone al 36,3 per cento. Rispetto al 1968, 
tuttavia, la DC rimane, nel complesso 

del risultato meridionale, nettamente 
al disotto delle percentuali raggiunte 
nelle precedenti elezioni politiche: ha 
raccolto complessivamente il 41,2 per 
cento, contro il 42.3 di quattro anni fa. 
Sensibili i cali nelle circoscrizioni del
la Calabria, della Sicilia orientale e 
della Campania. La DC, inoltre, e 
ferma nel Centro dell'Italia e cede leg-
germente nel Nord. 

In alcuni grandi centri del Nord e 
piu evidente l'opera di « rastrellamen-
to » compiuta dalla DC nei confronti 
dei partiti che le stanno vicini. A Mi
lano, per esempio, in passato tradi
zionale roccaforte socialdemocratica, 
il PSDI ha toccato (anche per la con-
correnza del PRI) la misera cifra del 
4,9 per cento, mentre i liberali hanno 
perduto ancora un terzo del loro elet
torato. E nonostante questo, la DC 
cede ancora dello 0,7 in percentuale 
nella circoscrizione milanese. 
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SECCA LA 
SCONFITTA 
DEL PSDI 

¥ RISULTATI elettorali dei fedelissi-
mi alleati minori della DC — cioe 

del PSDI e del PRI — mostrano un 
andamento divergente: seccamente ne-
gativo quello dei socialdemocratici, in 
lieve progresso quello dei repubblicani. 
Nel primo caso si pud parlare di scon-
fitta, nel secondo di aspettative delu-
se. Cid non e casuale e sono i fatti a 
dimostrarlo. 

II PSDI ha ricevuto una delle per
centuali piu basse di tutta la sua sto-
ria: il 5,1 per cento. In cifra assoluta, 
esso ha ricevuto addirittura meno voti 
che nel lontano 19*fl quando, almeno in 
teoria, aveva minori possibility di af-
fermazione avendo la DC «fatto il 
pieno >, con la maggioranza assoluta, 
nell'elettorato conservatore e moderato. 

Adesso fra i socialdemocratici si e 
riaccesa un'acuta lotta di correnti: la 
destra di Fern" e Preti attacca la mag
gioranza saragattiana rimproverandole 
rarretramento elettorale come conse-
guenza di una presunta ridislocazione 
c piu a sinistra > del partito. Ferri, in
fatti, vanta il risultato delle regionali 
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del 1970-71 quando il PSDI raccolse il 
6.9 per cento dei voti suH'awenturisti-
ca linea che fu definita della etensio-
ne e della crisi». Ma e proprio vero 
che lo spostamento a destra premia la 
socialdemocrazia? La storia nega que
sta tesi. AUorch6 Saragat condusse il 
suo partito al ruolo di reggicoda del 
piu acceso centrismo. fino alia c legge 
truffa > e al governo repressivo con 
Scelba, egli perse seccamente voti e 
si trovd, nel 1953, con appena il 4.5 
per cento. Viceversa il PSDI ebbe un 
recupero quando si fece partigiano di 
un certo rinnovamento, cioe nella fase 
iniziale del centro-sinistra: nel 1963, 
infatti, raccolse il 6,1 per cento che re-
sta il miglioi risultato suo in una con
sultazione politica. Ora, alle elezioni 
del 7 maggio, II PSDI si e presentato 
ancora una volta come forza di com
plement© della DC agitando l'anticomu-
nismo, la sciagurata dottrina deglj < op-
posti estremismi>, l'attacco pesante al 
PSI e Tesaltazione della < centralita > 
democristiana. E ha perduto moltissi-
mi voti. 

I repubblicani, essendo stati la pun-
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ta di diamante della revisione conser-
vatrice della politica di centro-sinistra, 
puntavano su un netto successo nel
l'elettorato moderato. Questo successo 
non c'e stato: il PRI ha preso un 2,9 
per cento dei voti, che e inferiore al 
risultato delle elezioni regional! del 
1970-71 e che, in cifra assoluta, e ad
dirittura al disotto del risultato conse-
guito nel 1946 quando il partito aveva 
una connotazione progressista. Anche 
questo partito ha potuto misurare l'a-
sfissia cui e destinato all'interno di un 
sistema chiuso di alleanze in cui do-
mina la forza schiacciante della DC. 
Non per nulla anche I'esile elettorato 
repubblicano ha reagito, negli anni del 
centrismo, dirottandosi a sinistra: e in 
buona misura c'e rimasto. II 7 maggio 
il PRI e arretrato anche nei rispetti 
del 1968 in una serie di regioni meri
dional!. Ha avuto, invece, un risultato 
soddisfacente in Piemonte (con l'ap-
poggio esplicito del giornale della Fiat) 
e a Milano ove ha presentato l'ex di-
rettore del Corriere della sera Spado-
lini molto caro a strati della grossa e 
media borghesia cittadina. 
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C0SA MUTA 
NEL VOTO 
DI DESTRA 

¥L RELATIVO incremento di voti neo-
fascisti e un fatto altamente ne-

gativo di cui va fatto carico all'invo-
luzione conservatrice della DC, che 
ha aperto nuovi spazi alle suggestion! 
eversive. Ma non si pud dimenticare 
che la < destra nazionale> (compren-
dente i residuj monarchici) ha rice
vuto molto meno di 3 milioni di voti 
e una percentuale globale (T8.7 per 
cento) che ne sottolinea la marginalita. 
Cid e il segno di quanto robusta sia la 
barriera dei sentimenti e della consa-
pevolezza antifascists del popolo ita
liano, che sapra in awenire recupe
rare alia democrazia quelle frange 
popolari e sottoproletarie che hanno 
potuto in qualche caso essere coinvol-
te dalla demagogia missina. 

L'analisi del voto di estrema destra 
ea completata sia in riferimento alia 
itoria elettorale dell'ultimo venten-

Questi i voti (espressi in percentuale sul totale nazionale) riportati dai 
partiti di destra nelle elezioni politiche dal 1953 al 7 maggio 1972 
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nio, sia prendendo in considerazione 
tutta l'area dell'elettorato di destra 
che congiunge — con differenze ideo-
logiche talora anche notevoli — tutto 
l'elettorato reazionario e dichiarata-
mente conservatore. Da tale analisi 
si estrae il fatto che, in fondo, fl 7 
maggio si e avuto non tanto un incre
mento del voto di destra quanto piut-
tosto un rimescolamento all'interno 
della stessa area con 0 passaggio di 
voti liberali (destra costituzionale) ai 
missini (destra eversiva). Tenuto con
to di cid. l'avanzata di destra risulta 
di appena l'l per cento rispetto al '68. 

Se poi si fa il raffronto con le ele
zioni precedenti si vede che la destra. 
non solo non progredisce affatto nel-
1'arco dell'ultimo ventennio, ma anzi 
va indietro. Nel '53, infatti, votarono 
per la destra (missini, monarchici e 
liberali) il 15 per cento degli italiani; 

dieci anni dopo il 13.9 e quest'anno il 
12,6 per cento. 

Naturalmente, il fatto che, pur ar-
retrando nel suo complesso, la destra 
sia andata addensandosi sulle posizio-
ni del neofascismo, da ad essa un gra-
do di pericolosita maggiore che nes-
suno pud sottovalutare. Ma e anche 
opportuno tener presenti le reali di
mension!' del fenomeno per non com-
piere l'errore di soprawalutarne la 
forza. Si deve, piuttosto, tener presente 
che il pericolo di involuzioni reaziona 
rie non viene dalla pura e semphce 
consistenza elettorale del neofascismo. 
ma dall'intreccio che esso stabilisce 
con le forze piu conservatrici presenti 
nella DC e coi gruppi piu reazionari 
del capitalismo italiano, con bene in-
dividuati settori dell'apparato statale 
e militare, con i centri di provocazio-
ne di altri paesi fascisti e imperialist!. 
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Naufragio azzurro a Bruxelles 
/ «messicani» di Valcareggi eliminati 

dal Belgio (2-1) 
E' venuta alia ribalta la precarietd della squadra azzurra, 
apparsa senza idee e delicitaria sul piano atletico - Neppure 
I'innesto di Capello, nella ripresa, e servito gran che, cosi 
come il rigore realizzato da Riva a 4' dalla fine dell'incontro 

BELGIO-ITALIA 2-1 — II prlmo gol del belgi segnato da Van Moer (sopra), sostituito pol 
nella ripresa per aver riportato la frattura del perone della gamba destra; II rigore realizzato 
da Riva (sotto). 

BELGIO: Plot; Heylens, 
Dolmans; Thissen, Vandedae-
le, Dockx; Semmellng, Van 
Moer, Lambert, Van Himst, 
Verheyen (a disposlzione 
Sanders, Van Blnst, Polleu-
nis, Teugels, Jassens). 

ITALIA: Albertosl; Bur-
gnich, Facchettl; Berlin!, Spt-
nosi, Cera; Mazzola, Benetti, 
Boninsegna, De Sisti, Riva (a 
disposlzione Vierl , Marchetti, 
Capello, Causio e Prat l ) . 

MARCATORI: nel primo 
tempo al 23' Van Moer; nel
la ripresa al 26' Van Himst, 
al 41' Riva (rigore). 

Dal nostro inviato 
BRUXELLES. 13. 

Bruxelles infausta, come si 
temeva! 11 Belgio ha battuto 
la nazionale azzurra e l'ha 
brutalmente tolta di mezzo 
dalla Coppa Europa per Na-
zioni. Sconfitta per molti ver-
si prevista, stante le preca-
rieta della squadra con cui 
si e afTrontato il match, ma 
non per questo meno amara. 
avvilente addiri t tura per il 
modo e le circostanze in cui 
la sconfitta e maturata. 

E' stata una serata ancora 
una volta deludente, in un 
match, se possibile, tutto da 
dimentlcare. Bastera dire che 
non uno degli azzurri si e 
completamente salvato. Un 
impressionante, incomprensi-

Ospita il Taranto mentre Palermo e Ternana hanno due duri «test» 

In serie «B» una giornata 
assaipropizia per la Lazio 
Si presenta oggi alia Lazio 

un'altra occasione propizia non 
gia di avvicinarsi alle due squa
dre di testa, la Ternana e il 
Palermo, che la squadra roma-
na ha gia raggmntn una volta 
e dalle quali. ade-<so. si trova 
a contatto di gnmitn. pronta a 
balzare loro adclosso appena 
possibile; si presenta alia Lazio 
l'occasione prnp;zia di avvici
narsi con cresiente tranquilli-
ta al traguardo della promo 
tinne. 

E non faccia ve!o a qucsta 
affermazioiip la sconfitta di do
menica scorsa a Perugia che. 
certo. ha fntto stnrcere la boc-
ca a piu di qualcuno. pur trat-
tando>: di una sconfitta che si 
pote\a prevents are — e noi 
la prevent u.immu. difatti — 
sia per la rtcnnn^ciuta forza 
del Perugia, sia per la stimo 
lante necis-ita il.t pirte della 
squadra umbra di n»n r-~ere 
est mine *?a dalla 7on.« prestigio-
sa della classifies. s:a perche 
l'antirip.ito annunzio del liccn-
I'amento Hi Mazz-tti ha nnno-
vato r.n gir>ca*on qurl'o =pinto 
di lotta che ha. in '<>Vanz.i. ca-
rattenzzato lo sforzo d€l Pc 
meia 

Non e partenrio da quella 
tconfitta. pertanio. che si nos 
?ono trarrc giumzi di prrpics-
s.ta sul conto della l.azu»: *e 
perplc-^ito anrora pormango 
r.o o « e dcnvano dal t:p«i di 
gioco che la squadra pratica. 
che nscntc ccrtamrnte di una 
congenita inranarita dri suoi 
pur bra\i giocaton ad ohbcdire 
Hd un sicuro e univoco schema 
di gioco. ma che tuttavia. pro-
prio perche sono sinsnlarmrn-
te bra\ i . nr-conr» in un modn 
0 nell'altro a far fronte alle 
vane situazioni e sper^o — al-
tnmenti la tazm non >;arebhe 
in cnrsn per la prnmozionc — 
1 risolverle a loro vantnagio 

Perche dunque diciamo che 
l'occasiore e prop zia per la 
Laz.o? Prrrhe gioca :n rasa. 
col Taranto. una squadra da 
non sotto\aIutare. eertamentc. 
ma che si presenta a Roma in 
una formanone a*«olu}amcnte 
Inedita 

E mentre la Lazio affronta 
quest a partita, delicata. ma non 
diffmle. sul terreno della Fa-
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TARANTO 
Barcncini 
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vorita si disputa una sorta di 
spareggio: Palermo Como. Con 
il Palermo che accusa una cer-
ta stanchezza. con il Como 
che sta baldanzosamente batten-
dosi per sfruttare la buona oc
casione che gli si e presentata. 
Soprattutto il Como sara solle-
citato a battersi al massimo 
delle sue possibilita in attesn 
della decisione della CAP in 
mento alia partita Catania-Co-
mo. una dcrisione che pirn ir-
rohustire le sue speranze di pro 
mozione oppure rendcre iiwlto 
pui difficile il suo imptgno. 
Questa e I'importanza della par
tita di Palermo. 

Qualunque sia il suo nsul-
tato. comunque. sara sempre a 
fa\nre della Lazio: perche lo 
obiettivo della I«izio e la pro-
mozione. non il pnmato. e se 
d vero che alia Lazm. adesso. 
si pone anche la necessity di 
atlaccare la Ternam e il Pa
lermo. permane tuttavia I'esi 
genz.i di difendersi non solo 
ringh a^salti della Reggiana 
(che oggi gioca in ca-a. con i! 
Novara. ed e favonta). ma an
che da quelli del Como e da 
ouelli del Perugia, che oggi 
gioca con'ro il Catania sul cam-
po neutro di Messina, e potreb-
l>e far registrare tin nuovo suc-
ce=so. A sua volta la Ternana 
potrrbbe accusarc qualche dif-
fitoUa sul terreno del Monza 
che si sente ancora minaccia-
to dalle squadre che sono alle 
sue spalle. 

E diinciiie. i! Como impegnato 
in difficile confronto ail Pa
lermo. la Ternana in una deli
cata trasferta. il Perugia pure 
m trasferta. se la I-izio vince. 
come detta il pronostico. il tur-
no si nsolvera a tutto suo van-
taegio. 

Ban e Cesena. ammesso che 
vogiiano continuare a sperare. 
non hanno altra soluzione: deb-
lx>no vmcere. Per il Cesena 
la faccenda sembra facile, in-
contrando il Sorrento Anche di 
questo Sorrento c*e eempre po-
co da fidarsi. Per il Ban in-
vece la faccenda e p.u comph 
cata: gioca a (Jcnova E co 
munquc. quanto meno. ha i! do 
vere di tentare 

Modena e Livomo a confron
to dirctto. Uno spareggio tra 
squadre dispense. Se pareg^ia 
no sono enndannate entrambe. 
Quella che dovesse vmcere po-
trebbe. forse. continuare a spe
rare. Tutto dipende da quello 
che faranno il Monza in casa 
con la Ternana e la Reggina 
a Foggia. Monza e Reggina. 
le due squadre che stanno fa-
cendo ogni... sforzo per mante-
nere in corsa il Sorrento, il 
Modena e il Livorno. Riusciran-
no veramente. Monza e Reggi
na a sciupare oggi tutto un 
campinnato? 

Favorito I'Arezzo contro 11 
Brescia 

Michele Muro 

LZ sport flash 
Agostini deciso alia riscossa 

Giacomo Agostini ha stabihto ien un nuovo primato assoluto 
sul ctrcuito di Salisburgo (km. 4.200) realizzando il tempo di 
l'24"9 (media orann km. 179.670). in sella alia MV Agusta 500 
nelle pio\e per le gare di oggi \aIevoli per il catnpionato mon-
diale. Si prevede the in gara si potranno sujTernrc i ISO cliilometri 
di media. II seconrio mighor tempo c stato ottenuto dal gNippo
nese Kentakechi Aroaka. su Kawasaki (1'2R"6). il terzo dall'ita-
liano (Undo Montraci su Suzuki (l"29*'fi). Nella clas-ve 350 Agostini 
ha fatto peggio del finlandese Jarno Saarincn. vincitore dclle due 
prime corse mondiah. al Nurburgring e al Clermont-Ferrand. 

Basket: Italia alle Olimpiadi 
LItal ia si e agq-udicat?. ieri ad Amsterdam, l'ultimo 

incontro che !a vcticva opposta alia Bulgaria, nel quadro 
delie qualifi(azioni prcolinipiche di basket e ha conquistato 
il d'.ntto cli arcedere alit- Olimpiadi di Monaco. Dopo un p n m o 
tempo in cui gl: az?urii non hanno troppo bnllato (33 30), 
nel'.a ripresa hanno mcominciato a macinare gioco e per 1 
bu 'sar i non vi 6 stato nulla da fare. II punteggio finale e 
stato di 75 59. I nr.glion dell 'Italia sono otati Meneghin e 
Bariviera. 

Motocross a Montopoli Sabina 
Si svolgera oggi. alle 15. sul circuito di Montopoli Sabina. 

una marufestazione di motocross in te r reg iona l impemiata su 
gare per le categone 125 e 250 cc. La manifestozione. organiz-
zata dal Moto Club Passo Corese, vedra in campo tutt i i ml-
gliori specialisti. 

Romandia: crollo di Gimondi 
La quarta tappa (divlsa in due frazioni: in linea e a cro-

nometro) del Giro di Romandia ha portato lo sconquasso in 
classifica generale, non solo, ma ha visto 11 crollo dl Felice 
Gimondi proprio nelia specialita a lui piu congen:a.e: la 
«c rono» . La pr ima frazione b s ta ta vlnta da in ta l iano Pcli-
dori mentre la cronometro ha visto II successo del franrese 
Thevenet che e anche 11 nuovo leader del Giro. Bitossi e gtunto 
quinto. Motta ottavo e Gimondi addir i t tura 14.. precediito da 
Marcello Betgamo e da Polidori. Martellozzo, che guidava la 
classiflca non figura neppure t ra I primi 20. 

Corsa della Pace: tappa a Moravec 
II cecoslovacco Moravec ha vinto la settima tappa della 

Corsa della Pace, fallendo per soli sei secondi la conquista 
della magha gialla. che resta pertanto sulle spalle del sovie-
tico Nelyubin. Moravec ha ottenuto il successo in volata su 
un gruppetto di sel corrldon, fra i quali Nelyubin. fugciti 

subito dopo la partenza e giunti al t raguardo con circa due 
minuti sul gruppo dopo aver accumulato un vantagg.o mas-
si mo di 6'. 

Fittipaldi da battere a Montecarlo 
Si disputa oggi a Monaco il G.P. di Montecarlo prova va-

Iida per II camptonato del mortdo pilot!. In base at risultati 
ot tenuti nelle prove. 11 favonto. ancora una volta. risulta 
Emerson Fittipaldi ch*» ha ottenuto 11 miglior tempo nelle pro 
ve. Ma Ickx e Regazzonl, con le Ferrari reduci dai trionfi 
nelle gare del mondiale marche gli contrasteranno valida-
mente il passo. 

Giro ditalia: niente prologo 
(G.SJ. Torrlani ha annunciato ieri che il «Giro d ' l t*lla» 

(21 maggio 11 g:ugnoi non avra come prologo la «minicrono» 
d.illo Stfiriio dl S. Elena a Piazza San Marco, per un ripen-
samemo delle autorita clttadine. dlsposte a concede re solo 
l ' interno dello stadio. La partenza della «corsa rosa» resta 
fissata per il 21 maggio dal Palazzo dello Sport di Mestre. 
(La pr ima tappa si concludera a Ravenna). II « G i r o » ter-
minera a Milano in Piazza Duomo. 

Il totale del premi ammonU a 60.765 000 lire, piu dello 
scorso anno. Seguiranno lm corsa MglomaUstl (30 stranleri) . 

bile, pur dopo le tante ri-
sorve della vigilia, naufragio 
collettivo. I belgi. senza do-
ver certo ricorrere ai «mi-
racoli» ma con un gioco an* 
7.1 solo diligente, pulito. con-
tinuo, hanno dominato da un 
capo all'altro, padroni sem
pre della situazione e se, al 
t irar delle somme, non hanno 
dilagato e forse perche ad un 
certo punto si sono come rite-
nuti paghi. Come dira, appun-
to, la storia fedele dell'incon
tro. 

La giornata fe grigia, triste. 
tipicamente belga, ma il ver-
dc intenso e compatto del 
« Park Astrld » e gaio e ripo-
sante ad un tempo. Manca 
un'ora abbondante all'inizio 
del match, ma lo stadio e gia 
ricolmo. Non e molto gran-
de, lo stadio, ed e dunque da 
molto che e andato «esauri-
to ». Premura quindi, e ressa, 
non ce ne dovrebbe essere 
molto, ma Belgio-Itaha, per 
chian motivi, e una specie di 
«de rby» , per cui indigent e 
italiani »-i si affollano per tem
po a viverne e a colorarne il 
prologo. 

A ingannare comunque l'at-
tesa e'e 1'immancabile banda 
militare, marziale ad un tem
po e preoccupata di non sciu
pare anzitempo la perfezione 
tut ta mglese del tappeto er-
boso. In tr ibuna, tra gli al-
tri, il presidente della Feder-
calcio Franchi, il presidente 
della Lega Stacchi, che ha 
tenuto s tamane, senza peral-
t ro dire assolutamente alcun-
che di nuovo, una conlerenza-
s tampa sulla disastrosa situa-
zione amministrativa del cal-
cio prof., il dot tor Carraro e 
gli alienator! Invernizzi, redu*. 
ce da Amsterdam, dove ha 
« s p m t o » l'Aiax, e Fabbn . 
Entrano finalmente i gioca-
tori e, rapidamente soddisfat-
to il cenmoniale d'uso, i'ar-
bi tro aus tnaco Schiller, pun-
tualissimo, fischia l 'awio. Vin-
cono il sorteggio gli azzurri. il 
calcio d'mizio e dunque del 
belgi. Una novita fra l padro
ni di casa, con la maglia n. 3 
gioca Dolmans: Goethals e"i-
dentemente non se l'e sentita 
di « rlschiare » il convalescen-
te Martens. La prima azione 
manovrata e condotta da 
Dockx, che per6 Benetti at-
terra senza molti comphmen-
tl prima che entr i in fase di 
conclusione. I belgi comun
que non se ne intimoriscono e 
insistono in pressing finche. 
gia al 4', Van Moer in mezza 
girata al volo, sbaglia una 
possibile paila-goal. 

Gli azzurri giocano In que
sta fase iniziale la carta del
la s tret ta , rigida marcatura 
ad uomo: Spmosi non conce
de un metro a Van Himst, 
Burgnich si applccica a Lam
bert. Facchetti a Semmling. 
Bertinl a Van Moer e Bene-
netti a Dockx. Resta De Si
sti. che si aggira senza com-
piti precis! e diretti at torno 
a Verheyen. In queste con-
dizioni non ci pud essere lo-
gicamente gran gioco, ma gli 
azzurri riescono solo raramen-
te a varcare la meta campo. 
Quando ci si azzardano e per 
palle avventurose. che rag-
giungono, senza precisi indi-
nzzi . le zone di Boninsegna 
e Riva. Addosso pero hanno 
Thissen, Vanderdeale e Hei-
lens per cui, le loro. rcstano 
solo, neanche poi molto ardi-
te, intenzioni. Mazzola. lui, se 
ne s ta quieto sulla fascia de
stra (ala ITian voluto. ala 
eccolo!) in attcsa degli eventi. 

II pubblico a gran voce in-
coraggia gli azzurri, ma. fino 
ad ora. e fiato sprecato. II 
solo, in fondo. che sembra 
intenzionato a sputar 1'anima, 
appare Benetti . De Sisti si 
« nasconde », Boninsegna e Ri-

In Belgio 
semifinali 

e finali 
I quart! dl finale della Coppa 

Europa per Nazioni si conclu-
dono oggi con Romania Unghe-
ria che nel match di andata 
hanno chiuso alia pari: 1 1 . Le 
altre tre partite si sono gioca-
te ieri ed hanno laureato semi-
finallste I'Unionc Sovietlca, la 
Repubblica Federate Tedesca e 
II Belgio che ha eliminate gli 
azzurri. 

In semifinals I'Unionc Sovle-
tica incontrera la vincente del 
« quarto > Ungherla-Romania, 
mentre la RFT affronter* II 
Belgio. 

La fase finale (semifinali • 
finali) si giochera dal 14 al I I 
giugno. 

Poicha II regolamento della 
Coppa prevede che la fase f i 
nale si svolga in uno del paesi 
quallficati e polche avevano 
prestntato la loro candidatura 
I'lnghillerra, il Belgio c I'ltalia 
essendo stall eliminati inglesl e 
italiani le semifinali e le finali 
si glocheranno in due cltta del 
Belgla. 

va «aspe t tano» . Manco pol 
male che, come sapevasl, 1 
belgi non sono mostrl in fa
se d! conclusione. Per cui 11 
gran lavoro che macinano a 
rentrocampo partorisce sol-
tanto il topollno dl qualche 
tirucclo, anemico e fuori ber-
saglio. 

Al 23' p e r o Semmeling at-
tacca sulla destra e. a un me
tro dal fondo, Facchettl lo 
stende (o e Semmeling cosl 
bravo di s imularlo) . L'arbltro 
comunque concede senza esl-
tazioni il calcio di punizlone, 
che bat te lo stesso Semme
ling: palla alta in area e, sul 
mucchio, svetta la testa del 
piii piccolo, Van Moer: In-
cornata precisa e Albertosl e 
di sasso. Nel senso che e in-
col|>evole ma resta allibito. 

Reagiscono gli azzurri, se 
cosl si puo dire, ma cavano 
solo un calcio piazzato, che 
Riva spara sulla barriera. e 
un pallone scorbutico sotto 
porta che Piot toglie pr ima 
della testa di Boninsegna e 
poi dai piedi di Riva. Lo stes
so Piot si r ipete poi In modo 
maiuscolo sui piedi di De Si
sti che. servito in area da 
Riva, ha quell 'attlmo di in-
declslone che consente al por
t iere il suo brillante. tempe-
stivo intervento. 

Adesso i tentativi azzurri, 
oltre che piu insistiti, sem-
brano anche piu convinti. La 
i iammata non duia pero mol
to e i belgi riprendono a tes-
sere a centro campo il loro 
gioco laborioso. Verheyen e 
Van Moer, gli uomini di De 
Sisti e Bertini, fanno il bello 
e il brutto tempo. Siamo, co
munque su livelli men che 
mediocri. E manco poi male 
che si va al riposo. 

Si r iprende e ci sono due 
novita: in campo belga Pol-
leunis sostituisce l'acciacca-
to Van Moer e, in quello az
zurro, Capello rimpiazza Ber
tini. Ovviamente Benetti re-
trocede in mediana e lo ju-
ventmo prende a centrocam-
po le red mi del gioco. O al-
meno dovrebbe. L 'awio rin-
calca fedelmente quello del 
primo tempo, coi belgi in 
pressing e gli azzurri a cerca-
re il rilancio lungo in contro-
plede. Riva pero non 6 chia-
ramente piu lui, quello irre-
sLstibile di un tempo, e su 
quei rilanci arr iva tardi . o 
male, per cui o cincischia fi
no a perder palla o se ne "li
bera presto e comunque. 

Boninsegna dal canto suo si 
da da fare ma non e certo 
la maglior condizione quella 
che lo sorregge. Mazzola in-
tanto continua a latitare o si 
accentra solo per qualche toc-
co dimostrativo che ne ricordi 
la presenza. Un po' poco per
che possa bastare. E difatti 
non basta. anche se 1'impron-
ta azzurra sul match e ora 
piu accentuata. Al 12', anzi, 
in una rapida azione d'alleg-
geri mento belga, Dockx sfug-
ge a Burgnich e staffila a re-
te in diagonale. Bravissimo 
e Albertosl a non lasciarsi 
battere. 

I bolgi, evidentemente, pa
ghi del vantaggio fin qui ac-
quisito t irano palesemente 
a menare il can per l'aia, a 
r ipetere magari S. Slro. Man
ca ancora piu di mezz'ora e 
gia i loro primi palloni vola-
no sugli spalti. I nervi man 
mano si tendono. la par t i ta 
improvvisamente si infiamma. 
Boninsegna scazzotta Dol
mans, Piot restitulsce con gli 
interessl. l 'arbitro non vede, 
o mostra di non vedere. E 
cosi, a strappi si va avanti . 
A strappi e la parola. visto 
che, al 25'. Cera s 'aggrappa a 
Dockx in plena area e lo met-
te giu: ancora zitto Parbitro 
che evidentemente vede poco e 
vede male. I belgi comunque 
non protcstano piu di tanto 
e. un minuto dopo. un magni* 
fico gol dl Van Himst ahbon-
dantemente li ripaga: Lam
ber t sfugge sulla destra a 
Burgnich e lancia lungo a pa

rabola alta per il a capitano » 
che. anticipato sullo scatto 
Spinosi, asgancia c spara al 
volo il p.illone del suo stre-
pitoso. maeico gol. 

Ck»a possono fare adesso 
gli azzurri? La squadra maea-
ri s! batte anche, ma e logo-
ra. vuota. spremi spreml, co
me hen si doveva sapere. non 
ha piu nulla da dire. 

Capello si da anche da fa
re ma la sua. in queste condi-
zioni. e una chiamata di cor-
reo che gli si noteva anche 
rv i tare . Possono, al piu. cer-
care 11 goi che salvi la fac-
cia: cl si prova Benetti al 
37* ma Piot dice di no. ci 
prova Capello al 41' ma Hei-
lens lo at terra appena don-
t ro l 'area: r igore! Lo bat te 
Riva. ed e 11 2 1. Ultlmi com-
prenslvi. frenetici. drammati-
ci minuti . Con Spinosi che, 
sulla reazione belga, a t te r ra 
in area Van Himst e con l'ar
bitro che, ancora una volta, 
ci da una valida mano. Pur-
troppo. perd. non basta. Or-
mai fe la fine e anche il mi-
raggio dl Madrid sfuma nel 
nulla, Sarrebbe stato, d'al-
t ra parte , un viaggio che. dav-
vero, non c! meri tavamo. 

Bruno Panzera 

Una brutta partita a Berlino 

Gli inglesi dominano 
ma non passano: 0 - 0 

RFT: Maler; Hoettges, Brelt-
ner; Scwarzenbeck, Becken-
bauer, Wimmer; Flohe, Hoe-
ness, Mueller, Netzer, Held. 

INGHILTERRA: Banks; Ma-
deley, Hughes; Storey, Macfar-
land, Moore; Ball, Storey, Chl-
vers, Marsh, Bell. 

ARBITRO: Gugolovic (Jugo
slavia). 

BERLINO, 13. 
Una partita senza reti e sen

za spettacolo die pcrd ha de-
cretato I'ingresso nelle semifi
nali della Coppa Europa della 
RFT, tutta 1'opposto di quella 
dcU'andnta che cntusiasmd i 
centomiln spettatori di Wembley 
e i milioni di telespettatori die 
in Europa la seguirono davanti 
ai teleschermi. Colpa del terre
no un po' pesnnte. ma soprat
tutto colpa dei calcintori tede-
schi che in vantaggio di due 
reti (partivano dal 3 a 1 del
l'incontro di andatn) hanno da-
to alia partita una fisionomia 
particolare, rallcntando le azio-
ni a centro campo, ccrcando di 
addormentare il gioco e soprat
tutto erigendo una vera e pro
pria muraglia davanti all'abile 
Maier. 

L'lnghilterra doveva partire a 
razzo per cercare di rimontare 
subito lo svantaggio. Poteva 
essere una tattica suicida. e in 
effetti si e dimostrata una tat
tica senza troppe pretese. per
che la difesa tedesca ha saputo 
ben controllare gli attacchi di 
Chivers e compagni. La paura 
di essere gia tagliati fuori con 
le due reti di scarto ha giocato 
un brutto tiro agli inglesi che 
hanno attaccato senza criterio. 
nella speranza di vedere apri-
re un varco nella difesa tede
sca. Un primo tempo trascorso 
all'insegna della superiority in-
glese, con grande dispendio di 
energie. ma senza nessun fatto 
concreto. Un colpo di testa di 
Marsh, al 6'. ha dato I'impres-
sione che gli inglesi potesscro 
farcela a superare la barriera. 
ma il portiere Maier e stato 
nbilissimo ad inviare in calcio 
d'angolo. E' stato rumen'-pc-
ricolo serio passato dai tcde-
schi nei primi quarantacinque 
minuti. perche anche la punizio-
ne battuta da Bell e offcrta a 
Chivers non ha avuto migliore 
fortuna. 

La RFT ha saputo organizzar-
si molto bene e in contropicde 
ha cercato di cogliere anche 
il successo. Al 18* solo la tra-
versa ha impedito ad Held di 
andare a bersnglio. 1 tedeschi 
hanno capito bene che bisogna-
va stare piu in guardia. che 
era necessario stare piu enper-
ti e gli attacchi sono diminuiti 
d'intensita. Tuttavia. su tiro di 
Chivers. al 27" Maipr ha com-
piuto la piu bella parata della 
gnra. 

Nella ripresa il ritmo e di-
minuito e anche il gioco. che non 
era stato mai brillante, e ap-
parso scaduto di tono. Pero. 
a tratti, e aumentato agonisti-
camente e l'arbitro. che rara-
mente era intervenuto ha do-
vuto farsi sentire e dispensare 
ammonizioni. L'lnghilterra. ver
so la mezz'ora. ha cercato il 
tutto per tutto per tentare di 
segnare almeno un gol. Ha man-
dato in campo anche Peters. 
uno della veechia guardia. ma 
non c*6 stato proprio nulla da 
fare. La RFT ha chiuso ancor 
piu tutti i corridoi e non si e 1a-
sciata intrappolare. 

1PPICA 

Top Hanover 
da battere 

alle Mulina 
La prova piu at tesa della 

domenica ippica e il premio 
Firenze, In programma alle 
Mulina, riservato a! t rot ta tor i 
italiani di qua t t ro annl e va-
levole per la classifica del 
trofeo Cynar. Ancora una vol
ta II motivo pnncipale della 
prova e costituito dal con
fronto t ra il derby - winner 
Freddy, della scuderla Reda, 
e Top Hanover, della scude
rla Santipasta, con la tenace 
e sempre perlcolosa Dalla, 
pronta ad Inserirsi nel duello 
qualnra se ne presentasse la 
occasione. Freddy, dopo esse
re preceduto dal figllo di Ay-
res nei premio d 'Europa. ha 
ristabilito la sua supremazia 
in une occasion!: a Napoli nel 
premio San Gennaro e a Bo
logna nel premio Romagna. 
Nella prima occasione 11 sau-
ro allenato da Sergio Bri-
ghenti ha vinto con notevole 
facllita. ment re aH'Arcovegglo 
soltanto In fotografia e riuscl-
to a sottrarsi al formidabile 
• rush » finale del l 'awersar io . 
Nella prova fiorentina il sor
teggio dei numeri di partenza 
e stato favorevole a Top Ha
nover e per tanto il risultato 
appare molto incerto t r a 1 
due. 

Alle Capannelle. sui 1.200 
metri in pista dr i t ta del tra-
dizionale premio Melton sa-
ranno In pista ottiml veloci-
sti quali 11 cinque annt Char-
ma Falls, il qua t t ro annl mi
ster Tudor e i t re annl Tora 
Tora • Flipper. Quat t ro assl 
della velocitK pura t ra I quali 
non e facile avanzare un pro-
nostlco. 

Alio stadio Flaminio 

« Derby » Roma-Lazio 
primavera fore 10,30) 
Ultimo derby della stagione 

alio stadio Flaminio. ore 10.30. 
tra giallorossi e biancazzurri. 
Di fronte le formazioni «pri
mavera » di Roma e Lazio im
pegnato in uno scontro deci-
sivo: solo chi vince puo conti
nuare a sperare nel primo po 
sto del girone che ria il diritto 
a disputnre la finalissima del 
tornco primavera. Diversa la 

situazione delle squadre: la 
Roma, dopo un periodo delu
dente, 6 lanciatissima: al con-
trario i biancazzurri die dopo 
aver dominato nelle prime gior-
nate. ora si trovano in un pe
riodo certo poco brillante. Co
munque un derby incertissimo 
ed avvincente. II prezzo dei bl-
glietti d'ingrespo e stato flssa-
to su L. 1000. 

Nel «retour match » di Mosca 

URSS: tre gol 
alia Jugoslavia 
JUGOSLAVIA: Marie; Ram-

lak, Stepanovic; Paunovic, Hol
ier (al 55' Petkovic), Pavlovic; 
Oblak (al 74' Jerkovic), Aclmo-
vic, Antonevlc, lankovic, Jaic. 

URSS: Rudakov; Dzodzuash-
vili, Khurtsilava; Abramov, 
Istomln, Kolotov; Troshkin, Dol-
matov, Baidachny (al 60' Ko-
pcikinV,' Banishevsky, Yevryuzhi-
khim (Kozinkevic). 

ARBITRO: Angoncso (Italia). 
MARCATORI: nella riDresa, 

all'8' Kolotov, al 29' Banishev
sky, al 45' Kozinkevic. 

MOSCA. 13. 
Con un secco 3 a 0 l'URSS 

ha eliminato la Jugoslavia e si 
e qualificata per le semifinali 
della Coppa Europa per nazio 
ni. Una vittoria mentata e con-
quistata esclusivamente nel se-
condo tempo, dopo i primi 45" 
di gioco quanto mai squallidi. 

Una partita decisamente dai 
due volti quella vinta stasera 
dalla nazionale sovietica. Len
ta. monotona, con prevalenza 
delle opposte difese nel primo 
tempo, ncca di brio, condotta ad 
un ritmo quasi da cardiopalmo 
nella ripresa. Ed a battere la 
grancassa della riscossa sono 
stati nei secondi quarantacin
que minuti di gioco i calciatori 
sovietict. che dopo lo 0 a 0 
dell'andata a Belgrado. hanno 
dimostrato oggi. dinanzi ad ol
tre centomila spettatori. di ave-
re tutte le carte in regola per 
puntare ad un grosso risultato 
in questa edizione 1972 della 
Coppa Europa. 

Dopo aver fatto sbadigliare i 
propn tifosi accorsi in massa 
alio stadio Lenin, la nazionale 
sovietica grazie anche alle so-
stituziom apportate dal suo com 
missario tecnico (Kozinkevic al 
posto di Yezryuzhkihn e Kopei-
kin al posto di Baidachny) e 
apparsa letteralmente trasfor-
mata segnando due goal nello 
spazio di venti minuti. all'8' con 
Kolotov ed al 29' con Banishev
sky e arrotondando il punteg-
gio proprio alio scadere del 
tempo con Kozinkevic. 

II gioco veloce ed a fisarmo-
nica messo in pratica dai so
viet ici ha disorientato nella ri
presa gli jugoslavi che dopo la 
rete di Kolotov. non sono piu 
stati in grado di assumere il 
controllo del centro campo. so 
vrastati sul piano tecnico ago-
nistico dagli uomini di Gu-
lyayev. 

La cronaca e tutta nel se-
condo tempo e nei tre goal ve
ramente magistral! siglati dal 
prolifico attacco sovietico. 

Dopo un tiro di Istomin ben 
intuito da Marie, la porta jugo-
slava capitola all'ottavo della 
ripresa. Allungo di Kozinkevic 
per Kolotov che da venti metri 
batte Marie, mvano proteso in 
turfo. 

Venti minuti dopo i! raddop-
pio: azione manovrata di tutto 
I'attacco sovietico c palla ad in
vito per Banishevsky che pren
de sul tempo I'estremo difenso-
re jugnslavo. 

Al novantesimo terzo ed ulti
mo goal della giornata con Ko
zinkevic che di testa, su un lun

go cross in area, batte Marie. 
apparso in questa circostanza 
piuttosto fermo. 

Giusto il tempo di centrare 
la palla e poi l'ottimo arbitro 
italiano Angonese manda le 

A fine gara Gulyavev, com-
missario tecnico sovietico ha 
diduarato: «La partita e an
data come avevamo previsto. 
Abbiamo praticato un gioco ve
loce e mobile con attacchi so-
stenuti. 1 nostri avanti hanno 
bruciato sul tempo ed in velo-
cita i nostri ospiti che non sono 
stati in grado di tenere il rit
mo. Ecco secondo me. la chia-
ve del nostro successo e tutta 
qui » ha concluso Gulyayev che 
si e detto soddisfatto in partico-
lare della prova fornita dal me-
diano Khurtsilava. il veterano 
della nazionale sovietica e del 
portiere Rudakov. 

Lo sport oggi 
alia TV (ore 15) 

II Gran Premio dl Monaco 
dl automobilismo e I'lncon-
ro dl pallanuoto Italia-URSS 
per il Torneo Internazionale 
di Pescara, sono, gli aweni-
mentl che fanno par te del 
« Pomerigglo . sportlvo » della 
TV di • oggi. I ' co l l egament l 
st svolgeranno con il se-
guente ordine: dalle 15 alle 
16.15 sul Programma nazio
nale andra in onda da Mon
tecarlo la ripresa di alcune 
fasi del G. P. di Monaco auto 
mobilistico. Alle 16.45. sul se
condo programma. nuovo col-
legamento con Montecarlo per 
le fasi finali del Gran Premio. 
Al termine verra trasmesso 
l'incontro dl pallanuoto tra 
I'ltalia e lTJnione Sovietica 

B A L B U Z I E 
• disturb! del llnguagglo 

eliminati in brevo tempo 
con il metodo psicotonico del 

Doff. Vincenzo Masfrangeli 
(Balbuzlente anch'egU 

fino at 18. anno) 
Corsi mentili di 12 giornl 
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ISTITUTO INTERNAZIONALE 
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Autorltzailone del MlnUlero dalla 
Pubblica litruiione in data 3-3-*49 

CESSI0NI 
V° STIPENDI0 

C.A.M.B. 
ANTICIPI IMMEDIATI 

VIA DEL VIMINALE. I t 
TEL 414.949 474.9t> 

001M ROMA 

AFFERMATA COMPAQNIA 
potenziando organizzazione promozionale 

RICERCA 

OFFRE 

GARANTISCE 

RICHIEDE 

Agentl « CapiMttor* 
Contratto dl lavoro 
Sprse di condutiene a carico della Societ* 
Lavoro prosrammato dalla Diretiona 

Fisso * rctrlbuzione di ticuro Interesw 
Oimostrabill elavata capacila prolettionali 
Sarieta • cultura 

Scrivere dettagliando curriculum e indicare numero tele 
fonico per immediata convoca7ione a: Casella 246 M 

SPI • 20100 • Milano 

file:///aIevoli


PAG. 12 / r o m a - regione 1' U n i t & / domenica 14 ma&fo 1972 

Ancora una volta lavoratori, giovani, donne, intellettuali, uniti nella condanna dell'imperialismo USA 

ROMA CON IL VIETNAM 
Dalle nove di ieri sera fino a 11'alba gli antifascist! e i democratic! hanno manifestato contro i crimini americani — « Nixon, uniti ti fermeremo » — Ha 
preso parte alia veglia anche una delegazione di studenti degli Stati Uniti — Canti di protesta e testimonianze di artisti — Numerose le delegazioni 
operaie e migliaia di giovani — Nel corso della manifestazione e stata lanciata una sottoscrizione per costruire un ospedale pediatrico nel Vietnam 
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Bandiere, cartelli, striscioni in un clima d i grande e combattiva partecipazione 

FINO ALL ALB A IN 50 MILA 

•ci*i 

« America, quanti bambini 
h»\ , W$iso lino ad oggi?» 

^llf,*-) Aft t .i1t|r* I , ~ \ i », t W r 

«II Vietnam e la nostra coscienza » — Una folia che presto e diventata marea — Carovane di 
auto e pullman, corlei sino in piazza del Popolo — Le foto della « pacificazione » USA, cenfinaia di 
cartelli disegnati dai cittadini — «Ieri in Italia, oggi nel Vietnam la Resistenza h sempre viva » 

Cera questo grande cartel
lo, sotto I'obelisco, al centro 
di piazza del Popoto: la sa-
goma nrancione su sfondo 
nero dell'intero territono del 
Vietnam, una scritta a carat-
ten cubitaii bianchi: « II Viet
nam e la nostra coscienza». 
Cera un impegno preciso in 
queste poche parole e i roma-
ni lo hanno onorato ancora 
una volta, come sempre, co
me in occasione delle tante e 
tante manifestaziom passate 
in favore dell'eroico popolo 
vieinamita che sta sconfig-
gendo git aggressori america
ni e i suoi fantocct. La Roma 
mighore ha partecipato, per 
tutta la nolte. alia Veglia: 
torse questa espressione pud 
sonare retortca ma era dav-
vero la Roma migliore, con 
le sue forze migliori, quella 
che si & schierata ieri sera 
accanto ai patrioti vietnamiti; 
che ha ricordato, con pas-
sione e commozione, i loro 
sncnfict, la loro lotta, le loro 
vittorw, i loro lutti; che ha 
condannato con durezza i cri-
minali mctodi deliesercito di 
invasione USA, i bombarda-
menti a tappelo, I'ullimo at
tentate di Nixon alia pace 
mondialc con il blocco dei 
porti vietnamiti; che ha chie-
sto una dwersa politica este-
ra del nostro govcrno. 

All'appello lanciato dal Co-
mitato Italia-Victnam hanno 
risposto da ogni quarttcrc, da 
ogni borgata, da ogni zona 
della cttta. Alle 20 — e man-
ottva un'ora alVimzio — c'era 

gia folia, ma presto la folia 
e diventata marea, presto la 
piazza, pur cosl vasta, si i 
riempita, presto si e capita 
che c'erano almeno cinquan-
tamila persone. I primi ad ar-
rivare sono stati forse quei 
ragazzi che ci «tenevano » ad 
occupare il gruppo marmoreo 
che domina la piazza, alle 
pendici del Pincio, all'altro 
capo di dove era stato siste-
mato il palco. anche esso drap-
peggiato di rosso e blu: si 
sono issati in mezzo alle sta
tue, e ognuno di essi ha pre
so a sventolare una bandiera 
rossa, o le bandiere rosse e 
blu dei combattenti vietna
miti. Poi, ecco le prime ca
rovane di auto e da ogni auto 
spuntava fuori una bandiera; 
ecco i pullman dalle zone piii 
lontane; ecco tanti piccoli 
cortei di compagni, di giova
ni che avevano parcheggiato 
i loro mezzi lontano ed ave
vano percorso a piedi le stra-
de intorno a piazza del Po
polo. 

Volti noti e volti ignoti. Era 
difficile distinguere nella fol
ia: accanto at volti noti di 
dirigenti politici, di sindacali-
sti, di uomtni di cultura, di 
attort, di cantanti, di famosi 
registi, ecco migliaia e mi
gliaia di operai, di giovani, di 
donne, dt studenti, di demo-
cratici. Ma in ogni volto, tn 
ogni risposta al cronista che 
chiedcva il perchi di questa 
immensa, spontanea, combat
tiva partecipazione, si pote-
vano leggere, ti potevano 

senlire gli atessi sentimenti: 
Vorgoglio di rilrovarsi anco
ra una volta in tanti e tanti, 
Vimpegno politico piii appas
sionato, la sicurezza che que
sta Veglia fosse un momenlo 
importante per tutti, per im-
porre la pace e la giustizia 
nel Vietnam e nel mondo; 
per battere la «pacificazio
ne » americana. 

Sui pannelli che erano sta
ti sistemati tutti intorno al-
I'obelisco — tante e tante fo-
tografie, poche battute, poche 
parole per « spiegare » e d'al-
tronde non ce ne era davvero 
bisogno, le foto parlavano da 
sole — ecco dipinta questa 
« pacificazione » americana, 
con le sue distruzioni, i suoi 
lutti, le sue devastazioni. 
Cera anche la foto del tenen-
te Calley, il boia di Song My: 
e qui la didascalia, invece, 
serviva, era efficace come po
che altre, «Song My e" stata 
la regola, non I'eccezionert, 
diceva. Cera da approvare il 
sacrosanto collegamento che 
alcuni cartelli facevano tra 
la lotta dei patrioti vietna
miti e la nostra lotta di Li-
berazione; c'era da riflettere 
anche accanto a decine e de-
cine di auto, quelle che era-
no arrivate per prime td era-
no riuscite a penetrare nella 
piazza: su ogntina di esse era 
appiccicato un cartello; e 
spesso questo cartello non 
conteneva solo gli slogan di 
lotta. Spesso, a volte con ma-
no abile, ma piii spesso con 
mono incerta, qualcuno aveva 

disegnato immagini efficaci: 
una bomba che ha, all'inter-
no, la statua della Liberia; 
o invece, lo « zio Sam » dalla 
faccia truce che strfnge tra le 
mani e soffoca un bambino e 
sotto la scritta: ((America, 
quanti bambini hai ucciso fi
no ad oggi? ». 

E tutto intorno le bandiere, 
i cartelli, gli striscioni che 
presto non si sono contati piii. 
Bandiere, cartelli e striscioni 
che si inseguivano, venivano 
alzati altissimi; e che aveva
no trasformato la piazza in 
un trtpudio dt colon. E in 
questo clima e cresciuto Ven-
tusiasmo, man mano che pas-
savano le ore, nell'alternarsi 
di comizi e di intermezzi, di 
testimonianze e di proiezioni 
di film. Non c'e stato nessuno 
che abbia lasciato il suo po-
sto nella piazza; ed anzi so
no arrivati nuovi gruppi; e 
le bandiere sono state siste-
mate su ogni statuo, in ogni 
punto un poco ptii alto. Si e 
andati avanti fino a giorno, 
come e logico: e come era ac-
caduto tanti e tanti anni fa, 
nel novembre 1965, quando 
Roma si riversb all Adriano e 
in piazza Cavour in un'altra 
memorabile Veglia; o nel 
maggio del 1967, quando piaz
za Navona fu « occupata » per 
tutta la notte. sempre nel se
gno del Vietnam. Di questo 
Vietnam che vive nel cuore 
e nella coscienza di ogni ro-
mano. 
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nil Vietnam non e solo»: 
e stata una intera citta a ri-
petere questa frase nello stu-
pendo scenario di piazza del 
Popolo. Cinquantamila roma-
ni — operai, intellettuali, ar
tisti, giovani, donne — si sono 
ritrovati per testimoniare la 
loro solidarieta con il popolo 
vietnamita, per levare alta la 
voce degli antifascisti e dei 
democratici contro la nuova 
scalata dell'aggressione ame
ricana. Dalle nove di ieri se
ra fino all'alba la notte e tra-
scorsa tra canti popolari di 
lotta e svariate e ripetute ma-
nifestazioni di condanna con
tro 1'imperialismo USA. «II 
Vietnam non e solo e non e 
lontano da noi»: i pannelli 
fotografici, la proiezione di 
un film-documentario, la pas-
sione dei manifestanti, le 
canzoni di protesta, i discorsi 
degli oratori, hanno fatto 
sentire come nostra l'eroica 
lotta che da decenni stanno 
conducendo' i combattimenti, 
1 patrioti vietnamiti. 

Quando dallo schermo gi-
gante collocato alle spalle del 
grosso palco hanno comincia-
to a snodarsi le immagini del
le stragi, dei massacri, ma an
che degli eroismi di una po-
polazione indomabile, un bn 
vido ha attraversato la folia. 
La pioggia che a tratti e ca-
duta nella piazza non ha 
spento la commozione e lo 
entusiasmo. Qualcuno s'e ri-
parato alia meno peggio, ma 
tutti sono rimasti Ti, sotto 
l'acqua, a gridare il loro «no» 
agli aggressori degli Stati 
Uniti. Ai romani si e unita 
anche una folta delegazione 
di studenti americani, che 
hanno innalzato una scritta 
contro la guerra di Nixon: 
«American students against 
imperialistic war in Vietnamr>. 
Innumerevoli i cartelli e gli 
slogans portati da migliaia 
di dimostranti, soprattutto 
giovani, che in cortei, piccoli 
e grandi, sono affluiti in piaz
za del Popolo: «L'ltalia con 
il Vietnam, l'ltalia per la pa
ce », «Nixon uniti ti fer
meremo ». Su un loro stri-
scione gli operai della Fatme 
hanno scritto: a Per la pace e 
I'indipendenza dei popoli con
tro 1'imperialismo» Molte 
sono state le delegazioni di 
lavoratori che hanno parteci
pato alia veglia; le maestran-
ze della Coca<k)la (<.iLa no
stra lotta i comune, ci bat-
tiamo contro lo stesso padro
ne t>), della Voxson, dell'OMI, 
del mobilificio MIM, dei Mer-
cati generali, una rappresen-
tanza dei bancari. Alcuni gio
vani sono giunti fin da Bolo
gna. Mescolati alia folia C'era
no anche tanti e tanti volti 
noti: di registi, attori, attri-
ci, cantanti, personalita della 
cultura e dell'arte, dirigenti 
dei partiti e delle organizza-
z'oni democratiche. Impossi
b le citarli tutti. 

Personaggi celebri, operai, 
intellettuali, studenti, uomini 
e donne di eta diverse, ma 
tutti accomunati nell'impegno 
antimperialista. hanno cosi 
dimostrato di essere a fianco 
dei popoli che si battono per 
I'indipendenza e la liberta, 
hanno cosi ribadito di condi-
videre le ansie e i desideri 
dell'altra America, quella del
le universita e di coloro che 
non si riconoscono nella sca
lata nixoniana alia guerra. 

Piazza del Popolo e un ma
re di bandiere rosse e vietna-
mite. di tricolori. Mentre dal 
palco si awicendavano i van 
cantanti 1'immensa folia ha 
fatto eco alle voci degli arti
sti. Dalla folia assiepata sotto 
il famoso obeliseo, dai gio
vani appollaiati sotto le pen
dici del Pincio, e stato un coro 
unico ed appassionato, quando 
si sono esibiti i negri del Folk-
Studio Singers, Giovanna Ma-
rini, Rudy Assuntino, Federico 
Pietrabruna, Marina Fiorenti-
ni, il gruppo Castagnino (Saet-
ta). Anna Identici. Edmonda 
Aldini, Duilio Del Prete. Paolo 
Pietrangeli, Maria Monti. Bas-
signano. Vladimiro, Italia Ra-
nalli. Storm Six ed altri an
cora. 

Un caldo applauso ha salu 
tato un commosso messaggio 
di Giorgio La Pira. Gruppi di 
giovani inoltre hanno venduto 
un disegno di Guttuso. ripro-
dotto in xilografia, e hanno 
lanciato una sottoscrizione per 
un ospedale pediatrico: i fon-
di raccolto saranno inviati nel 
Vietnam. 

Grande rilievo hanno avAitoj 

versi oratori (hanno parlato, 
tra_gli altri. Franco Calaman-
drei, Aldo Tortorella, Riccardo 
Lombardi, Lelio Basso, Ange-
lo Gennari. Roberto Nardi) 
di questi interventi riferiamo 
a parte. 

E' stata una nottata indi-
menticabile, una delle piu in
tense e forti manifestazioni 
di questi ultimi sette anni 
che pure hanno visto gran
diose testimonianze di frater-
nita e solidarieta del popolo 
romano con il Vietnam. Men
tre scriviamo la veglia e an
cora in corso. Gli strilloni 
hanno portato in piazza del 
Popolo le prime edizioni del-
I'Unita. Migliaia e migliaia di 
mani si sono tese... 

gi. bo. 

H . C. | discorsi pronunciati daf 

L'imponente manifestazione 
di ieri notte e stata organiz-
zata dal comitato Italia-Viet-
nam. Hanno inviato la pro
pria adesione le Federazio-
ni romane del PCI, del PSI e 
del PSIUP, la Camera del la-
voro, le ACLI, l'Alleanza na-
zionale dei contadim, le segre-
terie nazionali FILCEA e Fe-
derchimici, FIOM-FIM-UIL, le 
organizzazioni unitarie pro
vincial! degli edili, i movi-
menti giovanili democratici, 
l'ANPI, l'ARCI e l'UISP pro
vincial!, il Centro di iniziativa 
democratica degli insegnanti, 
personalita del mondo della 
cultura e dello spettacolo. 

Hanno aderito, tra gli altri, 
il pittore Renato Guttuso, i re
gisti Luchino Visconti, Federi
co Fellini, Elio Petri, Gillo 
Pontecorvo, Francesco Rosi, 
Bernardo Bertolucci, Lina 
Wertmuller, Ettore Scola, Mas
simo Franciosa, Sergio Corbuc-
ci, Luigi Squarzina, Giuliano 
Montaldo, lo sceneggiatore Ste-
fano Ciuffini, gli attori Gian 
Maria Volonte, Lea Massari, 
Monica Vitti, Ludovica Mo-
dugno, Giovanna Marini, Pao
lo Pietrangeli, Adriana Mar-
tino, Cabrera e Dakar, San
dra Mantovani, Daisy Lu-
mini e Beppe Chierici. Ita
lia Ranalli, Gianni Nebbiosi, 
Vladimiro Miarelli, Ivan Della 
Mea. Rosa Balestrieri, Maria 
Carta, Anna Identici, Maria 
Monti, Bassignano, Lombardi, 
Antonio Salines, Magda Mer-
catali e Carla Tato, il Can-
zoniere popolare veneto, il 
gruppo Teatro popolare ve
neto, il gruppo Teatro Og
gi, il collettivo Modena. il 
gruppo Volpe latino - ameri-
cano, il gruppo Teatro Roma. 
il Folkrosso, il Folkstudio Sin
gers, il Collettivo di Parma, il 
gruppo di Castagnino (Saetta), 
Edmonda Aldini e Duilio Del 
Prete, Maurizio Sorrentino e 
Gloria Diotallevi, Storm Six, 
Barrera, Elvira Roca. Maria 
Zulay Volpe, Enrico Maria Sa
lerno, Miranda Martino e Ot-
tavia Piccolo. Nei giorni scorsi 
hanno votato ordini del giomo 
i consign di fabbrica dell'OMI, 
della Fatme, del mobilificio 
Mim, Fiat e Lancia, gli operai 
dei Mercati generali e della 
Coca-Cola, la cooperativa fac-
chini, portuali di Civitavec
chia, l'amministrazione co-
munale di Ariccia, il consiglio 
delle donne degli asili nido, 
l'lstituto case popolari, il con
siglio di fabbrica della Gate 
(la tipografia dove si stampa 
il nostro giornale) la Com-
missione interna della Roma-
na Distribuzione, la redazione 
dell> Unita » e di « Paese Se
ra ». Numerose anche le ade-
sioni di uomini politici e di 
cultura. Tra gli altri Ferruccio 
Parri. Giuseppe Branca, Paolo 
Chiarini. Adriano Guerra Gior
gio Tecce. Francesco Valenti-
ni, Aldo Visaiberghi. Ettore 
Biocca. Carmelo Samona, Ga-
briele Giannantoni. Lucio Vil-
lari, Giuliano Manacorda, Wal
ter Pedulla, Ranuccio Bianchi 
Bandinelli. il Comitato roma
no docenti universitari, Asor 
Rosa, Rafael Alberti, Anto-
nietta Leon, Ignazio Ambro-
gio. Tullia Carettoni. Dario Va-
lori, Antonello Trombadori, 
Tulho Vecchietti, Lucio Luz-
zatto, Pietro Buttitta, Fausto 
Nitti. Marisa Passigli. Salvato-
re Lenner, Walter Binni. Carlo 
Giulio Argan. Elio Pagliarani, 
Ruggero Orfeo, Agostino Lom-
bardo, Emilio Garroni, Maria 
Corda Costa. Brunetto Bosche-
rini. Luigi Borelli, Benedetto 
Vertettl. Anna Maria Joppolo, 
Bruna Valentin!, Bruno Cer-
mlniani. 
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Gli interventi di Calamandrei, Lombardi, Tortorella e Basso 

II governo condanni 
la guerra di Nixon 

L'imperialismo americano minaccia la pace mondiale — Preci-
sa documentazione dei crimini commessi dagli Stati Uniti con
tro iI popolo del Vietnam — Fermare la mano dell'aggressore 

« II popolo italiano e a fian
co degli eroici combattenti del 
Vietnam, di quel martoriato 
popolo che da 40 anni e in 
guerra per la sua indipenden-
za» — ha detto il compagno 
sen. Calamandrei, del comita
to Italia - Vietnam, aprendo la 
manifestazione a nome del co
mitato organizzatore. Dopo la 
lettura di un messaggio di 
Ferruccio Parri, al microfono 
si sono succeduti Riccardo 
Lombardi. della direzione del 
PSI, il compagno Aldo Torto
rella. della direzione del PCI 
e Lelio Basso, vice presidente 
del tnbunale intemaztonale 
insediato a Stoccolma per giu-
dicare 1 crimini compiuti da
gli americani nel Vietnam. E' 
stata questa la prima parte 
dei comizi. La seconda e ri-
presa mentre il nostro gior
nale andava in macchina. 

L'imperialismo americano 
— ha detto Lombardi — sta 
subendo nel Vietnam una 
sconfitta totale, sia sul piano 
militare che su quello politi
co. Mentre questa sconfitta 
si concretizza il cinismo e la 
follia deU'imperialismo si fan-
no per6 piu pericolosi. I gior-
nali americani parlano gia 
deU'intenzione di Nixon di 
usare nel sud est asiatico le 
bombe atomiche tattiche. E' 
giunto il momento di fermare 
la mano a Nixon c ai suoi ge
neral!: bisogna intervenlre 
prima che sia troppo tardi, 
bisogna premere sul ' nuovo 
Parlamento che si insedierk 

fra giorni e sul nuovo governo 
perche facciano sentire la con
danna dell'Italia contro l'ag-
gressione e contro i tentativi 
di turbare la pace nel mondo. 
E* necessario riconoscere i! go
verno di Hanoi — ha detto 
Lombardi —; riconoscere che 
il popolo vietnamita esiste. co
me esiste la sua lotta per la 
liberta e I'indipendenza, E* su 
questa piattaforma che si de-
vono misurare le forze poli-
tiche e le loro reali aspirazio-
ni di pace e di democrazia. 

Ha poi preso la parola il 
compagno Aldo Tortorella. di-
rettore deirunita. 

Nixon — ha detto Tortorel
la — sta portando avanti una 
spaventosa guerra di aggres-
sione al popolo vietnamita. 
Egli c o n d u c e perd anche 
e contemporaneamente una 
guerra contro il suo stesso 
paese, gli Stati Uniti. violan-
do, come hanno sottolineato 
numerosi deputati americani, 
la costituzione statunitense e 
arrogandosi diritti e poteri 
che il Congresso non gli ha 
mai concesso. Ma l'azione cri
minate di Nixon non si ferma 
qui. Gli atti recenti del pre
sidente americano sono gesti 
d'aggressione contro il mondo 
intero. contro tutta 1'umanita, 
giacche questi atti calpestano 
ogni norma della legge inter-
nazionale. Da qui reslgenza 
che tutto 11 mondo civile con

danni Nixon e la sua politica. 
per fermarlo finche si 4 in 
tempo. 

II governo italiano — ha 
detto ancora Tortorella — non 
pud continuare a ignorare 
quanto sta awenendo nel Viet
nam e nel resto del mondo: 
e tempo di premiere una pc-
sizione precisa, dissociando le 
propne responsabilita dall'ag-
gressione imperialista e con-
dannando senza mezzi termini 
la guerra che Nixon conduce 
contro il Vietnam e contro 
1'umanita. E* dovere del go-
rerno italiano partecipare alia 
difesa del diritto intemazio-
nale. e di difendere, con il 
Vietnam, la pace del nostro 
popolo. 

Ha preso poi la parola Le
lio Basso. Egli ha citato una 
serie di prove raccolte dal tri
bunate intemazionale di Stoc
colma sui gravissimi crimini 
compiuti dagli americani nel 
Vietnam. Da tutto il mondo 
si e levata una dura condan
na per quanto sta awenendo 
nel sud est asiatico. La stes-
sa condanna si deve levare 
anche dal nostro paese, non 
solo da questa piazza ma an
che dal governo. dal parla
mento. da tutte le assemblee 
Una condanna che ribadisca 
le aspirazioni di pace del po 
polo italiano. 

Nelle foto tre immiginl M i a 
vetfla a piaxx* del Popofe 

i T 
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PRIMO BILANCIO DEL SECONDO ESPERIMENTO PER I TRASPORTI GRATUITI 

AUTOBUS: POCHIE GRATIS A HETA' 
Un primo dato importante: l'esperimento di gratuita deve diventare un fatto permanente, deve migliorare — L'esigenza della terza 
fascia oraria gratuita — Condizioni essenziali per una nuova politica dei trasporti: aumento del numero degli autobus e misure orga-
niche per il traffico cittadino — Problema dei finanziamenti alle aziende pubbliche — Perche la FIAT ritarda le consegne dei bus ? 

A dodici giorni dall'inizio 
del nuovo esperimento dei 
«bus» gratuiti che e comin-
ciato il due maggio e termi-
nera il 15 giugno e possibile 
un primo sia pure parzialo bi-
lancio? Sul piano qualitativo 
certamente si. Su quello quan
titative (aumento del numero 
dei passeggeri, cifre sulla mo-
bilita dei mezzi, eccatera) cer
tamente no, perche finora ne 
l'ATAC, ne la STEFER hanno 
comunicato dati ufficiali. 

II primo elemento da mette-
re in luce e certamente il fatto 
che — al di la del suo valore 
sociale, di civilta, certamente 
rilevante — l'esperimento ha 
nievato come hnea di tenden-
za vasti elementi di positivita, 
gia emersi d'altra parte nel 
corso del prio esperimento. 
quello della gratuita totale, 
realizzato a cavallo tra la fine 
dell'anno scorso e i primi gior-
ni di quest'anno. Se poi si 
pensa che l'esperimento ha 
ant-he di mira l'obiettivo di 
liberarci dall" incubo della 
scelta obbligata dell'auto in 
un tentativo di affrontare in 
termini nuovi il problema del 
traffico della citta, non vi 
e dubbio che ogni critica ai 
provvedimenti deve inquadrar-
si in un contesto che di que-
eti elementi positivi tenga 
conto. Tuttavia il materiale 
che abbiamo raccolto intervi-
stando cittadini, studenti, im-

f)iegati, operatori commercia-
i. dipendenti dell'ATAC per-

mette dl collocare il discorso 
su un terreno di critica co-
strut tiva. 

Intanto da tutto il materiale 
raccolto emerge un primo da
to: l'esperimento della gratui
ta non deve rimanere tale, ma 
deve diventare permanente e 
deve migliorare. Da qui, im-
plicita ed esplicita, la prima 
critica all'impostazione data 
al provvedimento della Giunta 
capitolina, all'interno della 
quale, come e noto, si sono 
manifestati elementi di resi-
stenza notevoli ad una politi
ca che persegua davvero l'o
biettivo della priorita del mez
zo pubblico. In che modo pub 
migliorare il provvedimento 
diventando permanente? Rea-
lizzando — come suggeriscono 
molti degli intervistati e come 
del resto aveva proposto il 
PCI — una terza fascia ora
ria, dalle 13 alle 15, in modo 
da riportare a casa gratis tutti 
colore che gratis sono stati 
condotti al lavoro (impiegati, 
studenti, operatori commercia-
li>. e sollecitando cosi coloro 
che ancora si servono del mez
zo individuale a preferire il 
mezzo collettivo. 

Un secondo elemento di cri
tica e questo: la gratuita non 
basta, se il servizio pubblico 
non migliora. Questo almeno 
ai fini del problema del traffi
co. Una delle prime questioni 
da sottolineare e l'esigenza 
dell'aumento del numero degli 
autobus che secondo calcoli 
della stessa amministrazione 
dovrebbe almeno essere rad-
doppiato, per superare il nu
mero delle tremila unita. Su 
questo terreno passi in avanti 
sostanziali non ne sono stati 
fatti. Certo, nuovi autobus 
sono stati ordinati (qualche 
centinaio), ma le consegne 
stanno subendo ritardi ingiu-
stificati che sollevano per-
plessita notevoli. Senza dub
bio vi e chi ha interesse che 
la politica di incentivazione 
della motorizzazione privata 
continui, ma di questa politica 
si stanno pagando le conse-
guenze che nei soli termini 
economici e finanziari sono 
enormi. Basti pensare che ogni 
automobilista italiano spende 
525.000 lire l'anno per l'auto 
per recarsi al lavoro alia paz-
za velocita di quindici chilo-
metri l'ora. Allora se gli auto
bus sono stati ordinati. la 
FIAT o chi per essa deve for. 
nirli ed alia svelta. II Comune 
e l'azienda non possono subi-
re scelte dettate da interessi 
contrari a quelli della colletti-
vita. Un terzo elemento di cri
tica nguarda i provvedimenti 
che devono essere attuati in 
stretta connessione con la gra
tuita sui « bus », in modo da 
realizzare un arco di misure 
organiche capaci di incidere 
realmente nel caos del traffico 
cittadino. 

Nel proaramma deirammmi-
strazione capitolina di centro 
sinistra, o meglio, nella rela
tione svolta di fronte alia 
Giunta dairassessore sociahsta 
Pallottini. si indicano certe 
misure: si parla di progressi-
\a chiusura del centro storico 
alle auto private, si prevede 
la realizzazione di metro di 
superficie <cioe di percorsi su 
strade interamente riservate 
ai «bus»> che colleghino pe-
nferia e penferia, si parla di 
« parcheggi di assestamento ». 
e cosi via. Uno degli elementi 
cui la relazione da particolare 
importanza e proprio quello 
di assicurare rapidi collega-
menti dei « bus » anche attra-
verso il centro storico. Si 
nvanza anche la proposta delle 
istituzioni di quattro linee ce-
leri e molte altre cose interes-
eanti. II problema e tuttavia 
non solo quello dei contenuti, 
(in effetti molte delle propo-
ete comuniste sono state rece-
p;te>, ma quello dei «tempi di 
attuazione» che in Campido-
glio, come tutti sanno, e non 
solo per motivi tecnici, non 
sono dawero supersonici, e 
dei finanziamenti finora non 
previsti. II punto e quindi che, 
chiusa la pausa elettorale, ci 
si rimbocchi le maniche per 
giungere nel piii breve tempo 
possibile alia realizzazione di 
quest i punti: terza fascia ora
ria di gratuita, metro di su-
perfice che colleghino pen
feria e periferia, potenziamen-
to del parco ATAC e finanzia-
mento alle aziende, chiusura 
del centro storico. 

Se queste misure non saran-
no attuate, non vi e dubbio, 
che. come gia hanno fatto in-
tenders i sindacati, i lavorato-
ri saranno costretti a ripren-
derc la lotta sui problemi del 
trtlfico. 

Ecco cosa ne pensano gli utenti 

METRO' DI 
superficie: ne 
dovrebbero 
essere reallz-
zati quattro. 
Ma per avere 
efflcacla biso-
gna che colle
ghino direlta-
mente perife
ria a perife
ria, siano ce-
leri e attuati 
subito. 

^ f ' E ' MENO TRAFFICO, ma I'attcsa degli autobus e sempre 
*-y piu lunga ». Cosi ci ha detto una studentessa universi-

tana, Roberta Riscardi. che prende I'autobus ogni giarno per 
andare all'Univcrsitd. ma usufruisce delta fascia orana gra
tuita solo al mattino, mentre per il ritorno, c cioe alle 13,30, 
l'ora di punta piii cruciate, 6 costretta ad attendere il doppio 
del tempo per il veriflcarsi di tremendi ingorghi provocati 
dagli autobus stracolmi di persoue, e che quindi won si fer-
mono. «Per non parlare della fascia gratuita serale, che si 
e rivelata poco efficiente anche per quanto riguarda la parte 
centrale della citta; con la conseguente disperazione degli 
impiegati, studenti e manovali che fanno a gara per riuscire 
a prendere I'autobus prima che si ricominci a pagare ». 

LE FASCE orarie gratuite 
della mattina e della sera 

non sono un regalo dell'Am-
ministrazione, sono, pur coi 
loro limiti — sono tanti — 
una ennquista dei lavoratori. 
che per questo devono lotta-
re perche l'esperimento il 
15 g'mgno abbia un seguito. 
«Bisogna andare quindi ad 
una vera e propria trattativa 
con il Comune — dice un auti
sta dell' ATAC. Pasquale De 
Santis — per tutto quel che 
riguarda la politica dei tra
sporti, che deve invogliare il 
cittadino a lasciare la macchi-
na a casa s>. Quindi il poten-
ziamenlo degli itinerari prefe-
renziali. la chiusura del cen
tro storico ai mezzi privati, i 
metro di superficie e tutte 
quelle misure che consentiran-
no la vera efjicenza dei bus. 
« Certo — interviene un altro 
autista, Pietro D'Anselmo — 
bisogna fare i ennti con una 
amministrazione che si & sem
pre rivelata deficitaria in 
quanto a provvedimenti or-
ganici: co.si anche per quel 
che riguarda queste fasce ora
rie gratuite. Quanti ne riman-
gono fuori? ». 

PARCHEGGI 
Vi e I'impe-
gno per la 
realizzazione 
di parcheggi 
di c assesta
mento » n e i 
quad lasciare 
l'auto p e r 
prendere il 
( bus » gratui
te Ma quan-
do saranno 
realizzati? 

w " ^ O N PAGHI, ma neanche ti porto»: e la battuta di un 
tramviere. Augusto Moriconi. a proposito dell'esperimen-

to delle fasce orarie gratuite. «Certo — dice ancora il fatto-
rino — e solo una battuta, ma da l'idea della situazione: le 
vetture sono gremite, la velocita commerciale dei mezzi pub-
blici non e affatto aumentata, e a questo si aggiunge la sop-
pressione di parecchi turni, che il sabato vengono addirittura 
dimezzati, e lo scarslsslmo rlcambio di vetture». «E' chiaro 
che il provvedimento della gratuita dei mezzi pubblici in certe 
ore — afferma un altro fattorino deH'ATAC, Rosmando Di 
Veglia — e in ogni caso positivo, ma, premesso che finora si 
sono avute molte feste e le elezioni, certamente non si sono 
verificati aumenti considerevoli di utenti-

ATAC: gli au-
I o b u s del
l'ATAC sono 
attualmente 
circa 1.800. 
Ne occorre-
rebbe almeno 
il doppio. La 
azienda ne ha 
ha ordinato 
460, ma la 
FIAT ancora 
non II ha con-
segnati. 

<t(~"E' ANCHE chi fortunatamente riesce a sfruttare in pteno 
^ le due fasce orarie gratuite. Uno tra questi e il mono-

vale cdtle Sergio Pagliari, che lavora in un cantiere nei pressi 
di via Nazionale ed abita sulla Casilina. 

Ci ha detto che l'esperimento delle fasce gratuite per lui 
risulta otlimo, anche se lia delle riserve sullo snellwiento del 
traffico, in quanto la maggior parte delle persone non.rinun-
cerh facilmente all'uso della propria auto; e che in questo si 
pub sperare solo prolungando l'esperimento per tutte le ore 
di punta della giornata. Infine, ha concluso il manovalc, bi-
sognerebbe istituire piii linee nelle zone periferiche con mag-
giore disponibilita di autobus. Bisogna, insomnia stabilire 
servizi efficienti di collegamento, rapidi. 

CENTRO STORICO: il comune 
si e impegnato a chiudere 
progressivamente il centro 
storico al traffico privato. Per 
ora e solo una promessa. 

FINANZIAMENTI: il conferimento di fondi alle aziende pubbli
che ne condiziona potenziamento e ristrutlurazione. I conferi-
menti previsti dal bilancio dell'altro anno sono « saltati I . Sal-
teranno anche quelli di quest'anno? 

/^OMMESSE, operatori del commercio in genere non sono 
*"* stati calcolati nell'esperimento della gratuita dei mezzi 
pubblici. «Io non ne usuiruisco affatto — dice una giovane 
commessa di un grande magazzino del centro, Maria Anto-
nietta Ricci — infatti abito vicino ed attacco a lavorare alle 
9 e quando prendo I'autobus spesso arrivo in ritardo dato il 
traffico». « Anche quando vado ad accompagnare i bambini a 
scuola — prosegue Maria Ricci — non posso nemmeno allora 
prendere I'autobus: non esiste ». Ovviamente per il ritorno non 
se ne parla neppure: nessuna fascia gratuita nell'ora di punta 
maggiore, quando escono dagli uffici gli impiegati, i lavora
tori del commercio, gli studenti. «La maggior parte degli 
operai dell'ISTAT — dice ancora la Ricci — non prende lo 
autobus neanche al mattino, quando e gratis, preferisce la 
macchina proprio per tornare a casa "comodamente" all'una». 

GRATUITA': l'esperimento dei a bus » gratis non pud termina-
re il 15 giugno. Deve esser* rev* permanente e dotato di una' 
terza fascia oraria di gratuita (dalle 13 alle 15 oltre che dalle 
5,30 alle 8,30 e dalle 17,30 alle 20). : 

p E R IL QUARTIERE Tiburtino III lo snellimenlo del traf
fico si vede solo al mattino, mentre nella fascia pomcri-

diana e serale si verificano gli stessi intasamenti, con gli stessi 
incident!. Di questo ne parla Vusciere del Ministero delle Fi
nalize, Focamlc Michcle, che abita al Tiburtino e lavora al 
centro della citta. Michele Focanile apprezza questo espe
rimento e spera che dt fasce gratuite ne venga istituita un'al-
tra, cioe anche quclla che va dalle 12J0 alle 14, e che soprat-
tutto vi siano piii autobus in modo da assicurare una mezza 
ora di anticipo sul ritorno a casa, di solito tanto lungo e fa-
ticoso. La macchina? «Non la uso, perche non ce I'ho», ha 
concluso Vusciere, aggiungendo che se questo esperimento du-
rasse, a suo parere l'auto privata non servirebbe piii. 

COME FUmiONAISO 1 PERCORSI PREFERE/VZIAL1 ISTITUITl F/NQ AD ORA 

Una goccia nel mare dr auto 
Gli esempi della Tiburtina e della Nomentana • Ingorghi prima e dopo le corsie • Cio dimostra che i provvedimenti attuati sono insufficient!: 
occorre aumentare i percorsi -1 tratti di strada riservati ai bus non sono protetti - Mancano i WUU - Ancora troppo lunghi i tempi di percorrenza 

< Poche ccntinaia di metri 
di corsie preferenziali non so
no che una goccia nel mare >, 
dice un tramiere deH'ATAC, 
rendendo pienamente la situa
zione del traffico romano e i 
prov\edimenti fiimra presi dal 
Comune. che molti deiinisco-
no dei * palliativi >. 

» Sono provvedwnenti par-
ziali. e come tali servono re-
lativamente > dice Giovanni 
Fiorelh. un autista dell'ATAC 
che percorre spesso l'itinera-
no sulla Tiburtina. inaugura-
to recentemente. subito pri
ma delle elezioni. 

« Per percorrcre il tratto ri-
servato ai bus — spiega il 
Fiorelh — ci vojiliono al mas-
simo nochi minuti: l'intoppo 
sta prima, dal cinema Argo 
lino al ponte di Portonaccio. 
E' qui che noi nerdiamo tut
to il tempo guadagnato sulla 
corsia preferen/.iale; a pcr-
correrlo, infatti. proprio ieri. 
con il "163" ho impiegato ven 
ti minuti *. « Sarcbbe sempli-
ci.ssimo — prosegue Fiorclli — 
prolungare la corsia della Ti
burtina fino all'altezza del ci
nema "Argo". tanto piu che 
e'e gia il pcrcorso centrale 
delimitato dai marciapiedi >. 

A quasi due anni dalla pro
messa di iMituirlo. c stato 
inaugurato solo ora. questo 
€ preferenziale > sulla Tibur
tina. e certamente in questo 
tratto — a detta di tutti — 
il traffico e migliorato. «II 
problema 6 di attuare — dice 
un altro autista. Mario Qua 
drozzi — corsie preferenziali 
che colleghino il centro alia 
penferia e viceversa. in modo 
rapido. e. soprattutto. che sia
no fatte nsp?ttare con rigo-
re. n.>n o m c spessissimo ac-
cade ora ». 

Episodi che riguardano il 
mancato rispetto da parte del
le auto private nguardo alle 
1P corsie preferenziali. ce ne 
hanno raccontati a biueffe. A 

L'itinerario preferenziale della Tiburtina 

Porta Pia. ad csempio, c qual-
cuno» ha addirittura divelto 
un cartello stradale che vie-
tava il transito a; mezzi pri
vati: ora li i bus non passano 
piii e la strada c diventata 
un parcheggio per le auto 
dei dipendenti e funzionari 
del ministero dei Trasporti-
* Mancano i vigili. ma non 
deve mancare — dice un fat
torino — la volonta per assu-
merne altri. per predispor-
re un servizio efficiente per 
il controllo della disciplina 

Sul Nomentano — dove re 
centementc e stata istituita 
una corsia riservata ai mezzi 
pubblici — la situazione non 
si presenta facile, o perlo 
meno non 6 migliorata. anche 
dopo aver adottato l'« itinera-
rio preferenziale ». Gli aspet-
ti positivi sono troppo pochi 

rispetto a quelli negativi; lo 
scorrimento veloce degli auto
bus risulta insignificante ri
spetto ai tratti che precedono 
e seguono la corsia preferen
ziale. 

I pochi ingorghi verificatisi 
non giustificano il fatto che vi 
sia poco controllo per gli au 
tomobilisti indisciplinati. che 
continuano a percorrcre il 
tratto preferenziale. ignorando 
completamente le disposizioni 
prese per quel percorso. « Inol-
tre il tempo di percorrenza dei 
mezzi — ci dice il tranviere 
Piergiorgio Pontesilli — 6 
sempre lo stesso. cioe di 35 
minuti. con gli stessi ritardi 
nelle ore di punta. e con la 
stessa media di passeggeri. 
anche se vi e un minimn di 
aumento durante le fasce ora
rie gratuite ». 

Questo. seppure e un qua-
dro abbastanza « nero > della 
situazione. non e senza solu-
zione. «La prima cosa da 
attuare — ci dice il fattorino 
Valerio Diddoro — e 1'istitu-
zione di altre linee prcferen 
ziali, circostanti alia Nomen
tana e soprattuto nelle zone. 
diciamo cosi, piu difficili». 
< Per quanto riguarda la di
sciplina degli automobilisti. 
la cosa si risolve prestissimo 
— afTerma ancora il Diddoro 
— collocando una serie di con-
trolli per ogni incrocio». In 
questo modo, si avra conse-
guentemente una preferenza 
dei cittadini per i « bus » ri
spetto all'auto, sveltendo il 
traffico e permettendo ai mez
zi pubblici una maggiore ve
locita nel coprire i percorsi 
stabiliti daU'ATAC. 

Tragica morte 

del compagno 

Luciano Ballesi 

Un gravissimo lutto ha col-
pito ii compagno Giovanni 
Ballesi. II figlio. Luciano, di 
27 anni. e tragicamente scom-
parso in un incidenle strada
le in Cecoslovacchia, dove si 
era recato a trovare alcuni 
amici. La salma del giovane 
giungera a Roma giovedi mat
tina, con un volo da Praga. 
Al compagno Ballesi. ai suoi 
familiar!, cosi duramente col-
piti. giungano in questo mo
menta le fraterne condoghan-
zc del compaeni della sezio-
ne PCI del villacgio Olimpico 
e del compagni delVUnita. 

VITA DI 
PARTITO 

IL COMITATO DIRETTIVO DEL
LA FEDERAZIONE SI RIUNISCE 
IN 5EDE DOMANI . LUNEDI' . AL
LE ORE 9. 

COMIZI — Arlena. ore 10 (A. 
Marroni); Segni, or* 10 (L. Co-
lombini); Valmonlone, ore 11 (A. 
Trombadorj); Subiaco Vignola. ore 
10.30 (Agoslinetli); Subiaco San-
la Maria della Valle, ore 19 (Ago-
slinelli): Formello, ore I S (Ba-
gnalo). 

ASSEMBLEE — Coidonia, ere 
10, al cinema Imperiale (Giannan-
toni); Anzio (Vetere); Trullo Mon
te della Pisna. ore 10,30 (Fred* 
da); Rocca S. Stelano, ore 10; 
Valmclaina, ore 10 (Imbellone); 
Forte A. Bravetta, ore 10 (O. Man-
cini); Fiumicino, ore 17 (O. Man-
cini); Appio Latino, ore 10,30 
(Marietta). 

C D . — Appio Latino, ore 10 
(Marietta); Fiumicino, or* 10 
(Roll i ) . 

F.G.C.R. — Zagarolo, ore 9. 
congresso circolo (Valentin!); Af
file, 10,30, comizio (Laudali). 

DOMANI 
COMIZI — Lanuvio, ore 19 

(Cesaroni-Agostinelli). 

ASSEMBLEE — Borgo Prati. 
ore 20 (Vetere); Monterotondo. 
ore 19 (Micucci); Artena, or* 19 
(Raparelli); Zagarolo, or* 19,30 
(Mammucari). 

C D . — Aurelia, or* 20 ; Cinecit-
ta, ore 19; Poitelegralonici, ore IB ; 
Porto Fluviile, ore 20 (Fredda); 
Regola Campitelli, or* 19. 

ZONE — La teireteri* della 
zona Civitavecchia Tiberina si riu-
nitce alle or* 16 di lunedl in Fe-
derazione (Vetere). 

F.G.C.R Beliefra, or* 17, at-
tivo del circolo (Valentin!). 

Disgrazia ieri a Monte Sacro 

Bambino muore 
precipitando 
dalla finestra 

Aveva 8 anni — Si e chiuso in bagno e si e af-
facciato: ha perso Tequilibrio - II dolore dei parentl 

• Un bimbo di otto anni. sub
normal , e morto ieri preci
pitando da una finestra al 
quarto piano di un palazzo di 
via Gerolamo Rovetta a Mon-
tesacro alto. Ad accorgersi 
della terribile disgrazia sono 
stati alcuni inquilini dello sta
bile. che . hanno sentito ' il 
tonfo del corpicino e sono 
corsi liel cortile interno. Pur-
troppo per il piccolo non e'era 
piii nulla da fare. 

II bambino. Franco Rai-
mondi, era in casa ieri mat
tina con la madre Olga e i 
due suoi Fratelli minori: il 
padre, Oberdan Raimondi, 
capotreno delle Ferrovie, era 
al lavoro. Poco prima delle 
13 il piccolo si e allontanato 
dalla cucina, dove la madre 
stava preparando il pranzo; 
poi e entrato in bagno, chiu-
dendo la porta a chiave. La 
tragedia si e compiuta in po
chi attimi, senza che la 
madre e gli altri fratellini si 
accorgessero di nulla. E nes-
suno potra mai dire che cosa 
sia successo veramente in 
questi pochi momenti. cosa 
abbia fatto il bambino, come 
sia • potuto . precipitare nel 
vuoto. Probabilmente il pic
colo, dopo essersi affacciato 
alia finestra del bagno. aper-
ta per meta. si e sporto troppo 
sino a perdere l'equilibrio. 

A dare l'allarme sono stati 
alcuni vicini di casa della fa-
miglia Raimondi. Hanno udi-
to il tonfo, si sono precipitati 
nel cortile ed hanno visto il 
bimbo immobile sul selciato. 
Allora sono corsi ad avvertire 
la madre, ancora ignara di 
tutto: «Suo figlio, Franco... 

la finestra, corra >. La donna 
ha compreso. e corsa alia fi
nestra. ha visto il suo pic
colo. E' stata chiamata su
bito un'autoambulanza, ma il 
medico, giunto sul posto. non 
ha potuto far altro che con-
statare la morte del bambino. 

Martedi dibattito 

all'istituto Gramsci 

II problema 
delle nazionalita 

nell'URSS 

Per iniziativa del Centro di 
studi e di riocumentazione sui 
paesi socialisti recentemente co-
stituitosi presso l'lstituto Gram
sci, Justav Paliezkis. deputato 
al Soviet Supremo dell'Unione 
Sovietica e uiembro della Com-
missione Affari Ksteri del So
viet delle nazionalita. martedi 
16 maggio. alle ore 18. nel sa-
lone dell'lstituto Gramsci (via 
del Conservatorio 55) terra una 
conferenza sul tema: «11 pro
blema delle nazionalita nel 
l'Unione Sovietica: problemi c 
soluzioni 2 

Seguira un dibattito. Sara pre-
sente anche il pror. B. A. Bia-
lik. dell'lstituto di Letteratur.i 
mondiale « M. Gorki », il prof. 
Sladkevic. dell'lstituto del-
l'Economia mondiale e dei rap-
porti internazionali. e A. I. 
Gokhber. direttore dei Sovkoz 
della repubblica Moldava. A 
conclusione della manifestazionf 
sara proiettato un documentario 
sul ritorno in patria degli ebrei 
sovietici. L'ingresso e libero. 

Dopo gli incidenti dell'altro giorno 

Nuove provocazioni fasciste 

contro studenti del «Groce» 
Cariche della PS — Un giovane arreslato — Un co
municato della sezione sindacale della CGIL-Scuola 

I seeretarl di lezlon* della 
zona Sud sono convocati lunedi 
•lie ore 18 a Torpijnattara 
(FredduzzI). 

Picchiatori fascist! hanno ag-
gredito ieri mattina in via 
San Martino della Battaglia 
alcuni studenti del liceo scien-
tifico Benedetto Croce. E* in-
tervenuta poi la polizia che ha 
caricato aggrediti e aggresso-
ri. Un giovane, C. G. di 17 
anni, e stato arrestato. 

Dopo la tregua elettorale al 
« Croce » sono riprese le azio-
ni squadriste e le violenze del-
l'estrema destra. Anche l'al-
tro giorno sono accaduti inci
denti. In seguito a questa si
tuazione la sezione sindacale 
della CGIL-Scuola ha emesso 
un comunicato in cui. tra 1'al-

\tro, si afferma: «L'atteggia-
"rnento 'di sfida dei fascisti 
si Jonda sulla certezza di trq~ 

^vdre un appoggio dentro e 
:fuori la scuola (non dimenli-
chiamo che ncllo stesso iso-
lato del licco csisle una sedc 
del « fronte della giorcntii). 
Gli avvenimenti di renerdi — 
prosegue il documento dei do-
centi — non sono quindi che 
la conseguenza logica di un 
atteggiamento troppo miope e 
acqisciente di una parte del 
collegia dei profetsori, che 
questa volta perb ha dovuto 
riconoscere all'unanimita qua
le era la fonte delta provoca-
zionc ». 

Viaggi ENAL 
L'ENAL provinciale organizza una 

gits a Parigi e nella Valle della 
Loira dal 1° al 10 giugno. Per in-

. iormazioni rivolgsrsi all'ufticio dal-
I'ENAL - Via Nizza 1G2 

Fino a domattina 

In sciopero 
i lavoratori 

Italcable 

Scendono oggi in sciopero i 
lavoratori della Italcable in agi-
tazione per il rispetto dei di 
ritti sindacali, delle norme con 
trattuali, per la contrattazione 
dei turni. L'astensiorJe dal la ' 
voro del", personate - dei- nuoi i "% 
centri di Acilia ktdel centro di 
largo del Nazareno iniziera oggi ., 
pomeriggio alle 14 e termincra -v 
alle ore 7 di domattina. Vicnr 
pero lasciato alia - discrezionr 
dei lavoratori se scioperare o 
meno dalle 23 di oggi alle 7 
di domani. Lo sciopero e stato 
proclamato dai sindacati CGIL 
e UIL e dai sindacati autonomi 
SATI e SAT.MI (la CISL non ha 
voluto aderire) dopo la rottura 
delle trattati\e in scde Inter 
sind e dopo Tassemblea genera-
le svolta dai lavoratori. 

L'ltalcable sta accentuando in 
questo ultimo periodo la sua po 
litica discriminatoria nei con-
fronti dei lavoratori e dei sin 
riacdti — soprattutto per quan 
to riguarda la CGIL — sta ccr 
cando di intensificare i turni * 
di rimangiare una ^cne nnt" 
\nlc di lonq'iis'c (ioi lavoratori 

£onced,am. 
fcl^menJ 

SU 

e * • 'Polecat,' 

3 "'' eon"wercian„ 

, -Jar-* m' 
734.080 7^4.090 
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OLTRE 0TT0M1LA 
CON LA TESSERA DEL PCI 

La zona dei Castelli 
ha superato 

gli iscritti del 7 1 
Numerosi reclutati - Effettuati altri ver-
samenti per la sottoscrizione elettorale 

Anehe la zona' dei Castelli 
ha ien raggmnto i tesserati 
del 1971 toctando gli 8067 
iscritti al Partito. E' la terza 
zona dopo la Est e la Ovest. 
che supera questo tiaguardo. 
mentre in tuttc le se/ioni si 
svikippa il proselitismo e 
a\anza la campagna di tesse-
ramentd. Altre cinque se/ioni 
sono a I 100 per cento: Nomen-
tano. Esquilino. B. Andre, 
Grottaterrata e Monterotondo 
Scalo. Inoltre la sezione di 
Monterotondo Centro ha riti-
rato 120 tessere, Segni 45. 
Porto Fluviale 26. Ludovisi 20. 
Valmelaina 17. Olevano 13, 
Anzio. Mentana, S. Maria del-
le Mole, Rocca Priora e Vel-
letri 10. altre 10 aU'EUR con 
5 reclutati all'ospedale San-

t'Euge'nio. 9 a S. Cesareo. 
Nuovi compagni chiedono la 

tessera del Partito e della 
FGCR nel corso delle assem-
blee e delle riunioni in corso 
nelle sezioni dopo il voto del 
7 maggio. Tra i dati del re-
clutamento citiamo Ponte Mil
vio (81 reclutati), Pomezia (80 
lavoratori venuti al Partito). 
Ludovisi (52), Valmelaina 
(42). 

Di pari passo con il tesse-
ramento affluiscono ancora i 
versamenti per la sottoscrizio
ne elettorale. Oltre alia se
zione Nomentana. che ha ieri 
raggiunto l'obiettivo. hanno 
versato Ludovisi (67.000 lire), 
B. Andre (30 mila); Esquili
no (21.400), S. Cesareo (20 
mila). Centocelle (17 mila). 

Appunfi 
Dibattito 

alia Casa 
della Cultura 

Martedi. alle ore 17.30. nella 
sede , della * Casa della cultu
ra ». in via del Corso 267. si 
svolgera un dibattito sul tema 

.«Scuola e potere». in occasio-
ne della presentazione del libro 
di Mario Barbagli: « Scuola, po
tere e ideologia ». Interverran-
no Lucio Lombardo Radice, 
Marcello Dei e Giorgio Bini. 

Lutti 
E' scomparsa dopo lunga ma-

lattia la compagna Vanda Cruciani 
di 4 8 anni, moglie del compagno 
Gastone Santucci. de! direttivo del 
la sezione Trastevere. I funerali si 
svolgono domani alle ore 1 5 , par-
tendo dal San Camillo. A l compa
gno Santucci, a lu l t i i familiar!, le 
fraterne condogtianze dei compa
gni della sezione Trastevere e del-
I'c Unita ». 

E' morto all 'eta di 8 3 anni i l 
compagno Giovanni Imperi, padre 
del compagno Seraiino, segretario 
della sezione di Montor io Romano. 
A l compagno Serafino e ai fami-

f . l i a r i . t u t t i , Je.fratcrne condogtianze 
ti dell3'-Sigftwtf,r.<f>n»frWrt»rd«ll« Fe-
ft derarfWirsS5ilOT«E!W»m^?^^' 

* * » 
E' morto icri il compagno Anto 

nio Concutelli, iscritto alia sezione 
di Porta San Giovanni. Al ia mo

glie. la compagna Carmcla ed alia 
figlia, la compagna Anna, le condo
gtianze dei compagni della sezione 
di Porta S. Giovanni e del nostro 
giornale. 

Sottoscrizione 
La sezione del PCI di Monte M a 

rio, in memoria del compagno Fer-
ruccio Vel lut i , medaglia di bron-
zo alia Resistenza, scomparso re-
centemente, versa L. 1 0 . 0 0 0 per la 
sottoscrizione all'« Unita ». 

Nozze d'oro 

electronic alarm 

la guardia 
eletfronica 

per abitazjoni e nego2i 
corrente contmua 

: e alfernata 

, VIA LUISA DI SAVOIA, 12 
VIA FRANCESCO GAI, 6 

AVVISI SANITARI 

SESSUALI 
D i a r U N l i U N l . O E B U L E Z Z t , ANO-
M A L I E SESSUALI d'ognl or ig in* • 
patur* . S E N I L I T A ' SESSUALE, PRE-
COCITA* . S T E R I L l T A * . C O R R E Z I O -
N l I M P E R F E Z I O N I S E S S U A L I . COM-
S U L T A Z I O N I PRE E POST M A T R l 
M O N I A L I . CURE R I S E R V A T E RA-
P I O E M O D E R N E I N N O C U E I N D O -
L O R I 

Dott. 6. MONACO 
M e d . Criir SPECIALISTA Cl Derm.cs 

POMA VIAVOLTURHOn. 19 
Piano I. int. 3 (Stazioac Termini) 
t a l . 4 7 4 . 7 6 4 • ere S - 2 0 . Festivi 

o r * 9 . 3 0 - 1 2 (sale separate) 
Aut Comune Roma 3 1 7 9 8 OS-"69 

ENDOCRINE 
^h —*—*— 

Studio • 
tJoni • debotaz* 

n0Wos9 psfcMCs 

Dr. METRO MONACO 
Medico didfeato 
alia sassuofogia (i 
ueiitrioiuv aarainv 
rtQldrta. tmotrvtta 

InnwU In loco 
ROMA VIA VIMINALE St (Termlnn 

(S fronl» Taatro datVOpara) 
Cons t-12 • 15.1* I « D W . 471.119 
(Hon al curano —neraa. palla. ncvj 

POT NitafMlazionl oialufta acilvaiv 

Mwflfta. 
•WW 

Dottor 

DAVID STROM 
Medico S P t C I A L I S T A dcrmatolo^o 
Disgnosi e cura sclcrosante (ambula 

toriale, senza operazionc) delle 

EMOR^OIDIeVEKEVARiCOS! 
Cura delle complications ragadi, 
f lebi t i , eczcmi. ulcere varicose 

Veneres, Pclle, D u l u n i i o m sessuali 

VIA COLA DI RIENZ0,152 
T e l . 3S4 . r j 01 - Ore 8 - 2 0 ; Isstivi 8 -13 
( A u ' o r i r ' - i i p n " del Ministcro Samta 
R , 7 7 8 / 2 2 3 1 5 1 del 29 Maggio 1 9 5 9 ) 

I compagni Giovanni Sagratella 
e Roberta Severini testeggiano le 
nozze d'oro. A i compagni attettuo-
si auguri del nostro giornale. 

Mostra 
Domani alle ore 1 8 , 3 0 , avra luo-

go I'inaugurazione della mostra di 
Garin, presso la galleria « Bateau 
Lavoir ». La mostra restera aperta 
tino al 3 1 maggio. 

FARMACIE 
Acilia: via delle Alghe 9. 

Ardeatino: via Andrea Man-
tegna 42; via G. Trevis 60. 
Boccea: via Monti di Creta 2; 
via della Madonna del Ripo-
so 123-125. Borgo Aurelio: via 
Borgio Pio 45; Piazza Pio XI 30. < 
Casalbertone: v. Baldissera 1-c.' 
Celio: via S. Giov. in Latera-
no 112. Centocelle - Prenestino 
Alto: via dei Piatani 142; Largo 
Irpinia 40: via Bresadola 19 21; 
via Tor dei Schiavi 147-b-c. Col-
latino: via Trivento 12. Della 
Vittoria: via Oslavia 66 68; via 
Saint Bon 91. Esquilino: via Gio-
berti 79; via E. Filiberto 28-30; 
via Giovanni Lanza 69; via di 
Porta Maggiore 19: via Napo-
leone I I I 40; Galleria di testa 
Stazione Termini. E.U.R. e Cec-
chignola: via Luigi Lilio 29; 
viale Europa 78. Fiumicino: 
via delle Gomene 21. Flaminio: 
viale Pinturicchio 19a: (Belle 
Arti) via Flaminia 196 Gianico-
lense: via Donna Oumpia 194-
196; via Colli Portuensi 167; via 
C. Serafini 28; via della Pisa-
na 279. Magliana - Trullo: via 
del Trullo 290. Medaglie d*Oro: 
via F. Nicolai 105 (ang. piazza 
A. Friggeri). Monte Mario: piaz
za Monte Gaudio 25-26-27. Mon
te Sacro: via Gargano 48: viale 
Jonio 235; via Val Padana 67; 
piazza della Serpentara 3. Mon
te Sacro Alto: v. F. Sacchetti 5. 
Monte Verde V.: via G. Ca-
rini 44. Monti: via Naziona-
le 72; via Torino 132. Nomenta-
no: via Lorenzo il Magnifico 60; 
via D. Morichini 26: via Ales-
sandro Torlonia l-o; via Cosian-
tino Maes 52-54-56 Ostia Lido: 
via Stella Polare 41; via Pietro 
Rosa 42; via Vasco de Gama 42. 
Ostiense - « Leonardo da Vinci • : 
via C. Chiabrera 46: via G Bi-
ga 10; Via CafTaro 9. Parioli: 
viale Panoli 78: via T Salvi-
m 47. Ponte Milvio: piazzale 
Ponte Milvio 19. Portonaccio: 
via Tiburtina 437 Portuense: 
piazza della Radio 39: via Sta 
tella. 68 70. largo Zammeccan 4: 
piazza Doria Pamphib 15-16; 
Prati • Trionfale: viale G. Cesa 
re 211; piazza Cavour 16: piaz 
za Liberia 5: via Cipro 42; via 
Crescenzio 55 Prenestino • Labi-
cano - Torpignattara: via Leo 
nardo Bufalim 41; via L'Aqui 
la 37; via Casilina 474. Prima-
valle: largo Donaggio 3-9: via 
Cardinal Garampi 172; via del
la Pineta Sacchetti 526. Quadra-
ro • Cineciita: v. Tuscolana 800: 
via Tuscolana 927; via S. Gio
vanni Bosco 91-93: via Tusco
lana 1044. Quarticciolo: via 
Ugento 44; Regola Campitelll -
Colonna: piazza Cairoli 5; cor
so Vittono Emanuele 243. Sala-
rio: via Salaria 84; Viale Re-
gina Marghenta 201; via Paci
ni 15 Sallustiano - Castro Pre-
torio Ludovisi: via Vittono E 
Orlando 92; via XX Settem 
nre 95: via dei Mille 21: via 
Veneto 129 S. Basilio • Ponte 
Mammolo: via Casale S. Ba
silio 208 S. Eustachio: corso 
Vittono Kmanuele 36 Testac-
cio • S. Saba: via Giovanni 
Branca 70. via Piramide Ce 
stia 45 Tiburtino: piazza Im 
macolaU 24; via Tiburtina I. 
Tor di Ouinto - Vigna Clara: 

I via Vigna Stelluti 36; piazza 
Monteleone da Spo'elo fi 7 Tor 
re Spaccata e Torre Gaia: via 
di Bella Villa 62; via Casilina 
(ang. via Tor Vergaia); vi3 
dei Fagiam 3 Borgata Tor Sa-
pienza e La Rustica: via degli 
Armenti 57 c Trastevere: v:a 
Roma Libera 55; piazza Sonni 
no 18. Trevi • Campo Marzio • 
Colonna via de! Corso 4%. via 
I'apo le Case 17: via del Gam 
•>ero 13. piazza in Lunna 27 
Trieste: p.azza Verbano 14: via 
:e Gonzia 56. via Migmrtina 43 
t5. viale Somalia 84 (ang VI«I 
di Villa Ghigi). Tuscolano-Ap-
pio Latino: via Cerveten S. 
via Tarantn 162. via Gallia Hfl. 
via Tu^.nl.in^ 162. via Tomma 
•d d.i i'l'laim 2/ via \lar.o Mm 
j'uni I I . v a NiK'era Umbra 
(ang. via Gubbio). 

REPLICA DI CAVALLERIA 
E PAGLIACCI ALL'OPERA 

Stasero t>lle 2 1 , in abb. alle 
terze scrali replica di c Cavallerla 
rusticana > di P. Mascagni e dei 
< PagliaccI > di R. Leoncavallo 
(rappr. n. 8 5 ) concertati e dirett i 

dal maestro Mauriz io Arena. Do
mani, alle 2 1 , tredicesima rccita in 
abb. alle prime serali «Giovanna 
d'Arco > di G. Verdi (rappr. 
n. 8 6 ) . Novita per I 'Ente. Maestro 
concertatore e direttore Bruno Bar-
tolett i , maestro del coro Roberto 
Benaglio. Regia di Alberto Fassini, 
scenogralo Pier Luigi Samaritan!, 
costumista Marcel Escollicr (allesti-
mento del teatro La Fenice di Ve-
nez ia ) . Interpret! Katya Ricciarelli, 
Flaviano Labo, Mar io Sereni, Rosa-
rio Amore , I talo D'Amico. 

LIRICA - CONCERTI 

A C C A D E M I A F I L A R M O N I C A ( V i a 
Flaminia, 1 1 8 • Te l . 3 6 0 1 7 0 2 ) 
Mercoledl alle 2 1 , 1 5 al T . O l i m 
pico C.ia Americana di balletti di 
Murray Louis (tagl . 2 5 ) lo spet-
tacoto sara replicato giovedl 18 
alle 1 7 . 3 0 e alle 2 1 , 1 5 . Biglietti 
in vendita alia Filarmonica. 

ASS. M U 5 I C A L E R O M A N A (Basi
lica dl S. Cecilia • P.za 5 . Ceci
lia • Trastevere) 
Ciclo J.S. Bach. In lormazionl 
6 5 6 8 4 4 1 

A U D I T O R I O D l V I A D E L L A C O N 
C I L I A Z I O N E 
Al le 18 e domani alle 2 1 . 1 5 con
certo direlto da Antonio Pedrott i , 
pianista Rudolt Firkusny. In pro-
gramma musiche di Zotred, Dvo
rak, Schumann. 

I S T I I U Z I U N b U N I V E R S I T A R I A 
CONCERTI (Audi tor lo S. Leone 
Magno Tel 8 6 0 1 9 5 - 4 9 5 7 2 3 4 5 ) 
Domani alle 2 1 , 1 5 Auditor io San 
Leone Magno (V ia Bolzano 3 8 ) 
concerto del pianista W i l h e l m 
Kemplf. Programma: Brahms: Fan
tasia op. 1 1 6 ; Schubert: Sonata 
in la op. 1 2 0 : Liszt: Tre sonetti 
del Petrarcn; Schumann: Sonata 
in sol minore op. 2 2 . 

SALA CASELLA (V Flaminia 1 1 8 
Tel . 3 6 0 1 7 5 2 ) 
Domani alle 19 a C o canzone e 
canzone a un programma di can-
zoni di tult i i tempi e paesi ese-
guite da V . Chiarappa, B. Lind-
hardt, B. D'Amario. 

PROSA - RIVISTA 

BELLI (P . Santa Apollonla 11-A 
Tel. 5 8 . 9 4 8 7 5 ) 
Al le 1 7 . 3 0 iami l . e 2 1 , 3 0 le 
C.ia Teatro Belli pres. a Cuore di 
cane » di Viveca Melander e M . • 
Moret t i da Bulgakov. Regia M a n -
gano. 

S O R G O S. S P I R I T O ( V i a Peniten-
t ier i . 11 Tel 8 4 5 2 6 7 4 ) 
Oggi alle 1 6 , 3 0 la C.ia D"Ori-
glia-Palmi presenta « Un Santo 
all' isola di Cuba » (Anton io M a 
ria Claret) di Paul Lebrun. Prez-
zi familiar!. 

C E N T R A L E ( V i a Celsa, 6 - Tele-
tono 6 8 7 . 2 7 0 ) 
Al le 1 7 , 3 0 ultima replica la C.ia 
Porcospino I I pres. « Un caso 
fortunato » di S. Mrozech. Regia 
Kuerczab. 

OEI b A I I K I ( V i a Grottapinta. 19 
Tel . 5 6 5 3 5 2 ) 
Al le 17 ult ima replica « I Can-
tambanchi di Roma » rivista mu-
sicale di folklore romanesco con 
B. Congiu, M . Ferracuti, A . Pr i 
mula, G. Rovere. Regia Visca. 

DELLE A R T I (V ia Sicilia 57 
Tel 4 8 0 . S 6 4 ) 
Al le 2 1 . 3 0 ult ima recita straord. 
della C i a del Teatro a PAvogaria 
di Venezia « L'alfabeto dei v i l -
lani » . Regia Giovanni Pol i . 

DELLE MUSfc (V is For i ! 4 3 
Tel . 8 6 2 . 9 4 8 ) 
Al le 18 Fiorenzo Fiorer.tini in 
u Quando Roma era piu piccola » 
con F. Fiorentini, M . Fiorcntini , 
T . Gatta, C. Todero, M . Vestr i , 
I . Bevilacqua, V . Porceili. A l pia
no A . Zenga. Chitarra P. Gat t i . 

EL ISEO (V ia Nat ionals . 1 8 6 fe-
lefono 4 6 2 . 1 1 4 ) 
Da martedi 1 6 giornate interna-
zionali del teatro. Premio Roma 
• 7 2 . 

' CENTOCELLE • ( V i a dei Castanl, 
n. 2 0 1 ) 
Al le 1 7 . 3 0 Spettacolo di canti 
di lotta e di rivolta con Giovanna 
Mar in i . 

G O L D O N 1 (Vicolo dei Soldatl 3 
Tel 5 6 1 . 1 5 6 ) 
Al le 1 7 , 3 0 ult ima replica The 
Goldoni Repertory Players in 
« A n inspector calls J> of J.B. 
Priestley. 

P A R I O L t ( V i a G. Borsi. 2 0 f » 
lelono 8 0 3 . 5 2 3 ) 
Al le 1 7 , 3 0 Sandro Massimini 
pres. uno spettacolo musicale 
« Piu crudele di venerc » con Teo 
Teocoli . Regia di 5. Massimini . 

R O S S I N I «P ia«» » CMar» f » 
lelono 6 5 2 . 7 7 0 ) 
Al le 1 7 , 1 5 lo Stabile di prosa 
romana di Checco e Ani ta Du
rante con L. Ducci, Sammart in , 
Pezzinga, Sereni. Paliani nel suc-
cesso comicissimo « Le forche 
caudine > di U . Palmerini . Regia 
Enzo Libert i . 

T O R D I N O N A { V . Acquasparta 1 6 
Tel 6 5 7 . 2 0 6 ) 
A l le 1 8 prezzi popolari e alle 
2 1 . 3 0 TUCAt pres. « Diar io dl 
un patzo » di Gogol con la regia 
di Roberto Bonacini. 

T E A T R O S T U D I O ( V i a Garibaldi 
3 0 - T e l . 5 8 1 1 4 4 4 ) 
Al le 17 e 2 1 C.ia La Zueca in 
> Due dialoghi » (Parlamento e 
b i l o r a ) . di Ruzante. Regia At t i l io 
Duse. 

COMPLESSI 
SPERIMENTALI 

A L L A R I N G H I E R A ( V i a del Riar l 
n. 8 1 Te l . 6 5 6 8 7 1 1 ) 
Venerdi 19 alle 2 1 . 4 5 il Teatro 
I tal iano Moderno pres « Raceon-
ti di Copacabana > di Pedro Bloch. 
Novita per I ' l la l ia con G Fioren
tini e V . Ciccocioppo Traduzione 
e regia di Ruggero Jacobbi. 

BEAT 72 «Vi» Sell ! 72 Tele-
fono 8 9 9 5 9 5 1 
Al le 2 1 , 3 0 ult ima replica i l Grup-
po Teatro dei Metavir tual i pres. 
« Scppcllirc i mort i » di Stiav/ 
con Cancellieri. Cardascia. Dima-
na. Fenu. Selvaggi. Stefani . Sey-
ric. Regia Di Marca. Domani u l t i 
ma replica. 

SORDITA' 
APPARECCHI ACOSTICI 

PHILIPS 
concess. csclusivo 

Roma Lazio 

AUDIN 
s.r.l. Via Barberini, 47 
Roma Tel. 415346 

ANNUNGI ECONOMIC! 
4) AUTO MOTO SPORT L- SO 

AUTONOIEGG.O RIVIERA 
A r r n p o r t o N a / l o n a l r tf\ f(vH7/3Kii 
A r r n p o r l o I n l r r n a c T e l M l 521 

A i r T e r m i n a l Te l 170 361 
R O M A 

I c l *20.Mi 125 624 - 120.819 
f l l K / . / . l ( i l l M C . N A I . I K H I K K K I A I . I 
V a l i d l < lnu « l 31 o l l o h r r 1972 
U ' o m p r e s l k t n SO d a p c r c a r r e r r ) 

F I A T MJU/r . . 
r " I A l 500 L.I1.UO 
F I A 1 MJU/F G l a r d 
F I A T 750 «W>0/Dl . . 
F 1 A 1 »5o N o r m a l e . . 
F I A T l l o o / R . ; 
F I A 1 D50 S p e c i a l . . 
F I A T KttJ C o u p e 
V O L K S W A G E N 1200 . 
F I A T 127 
F I A T IZi* 
H A T HM> r « n , 18 HOSlI) 
F I A T 12* S V i F a m ) 
t- I A 1 iza R a l l y 
F I A T 124 . . 
1- I A 1 124 S p e c i a l . . 
H A T 125 . . 
M A I i r . S p e c i a l 

O n r r l A / l r n r l a l l • 

. L. 
a 
• 
a 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
a 
• 
t 

• 
• 

1 6UU 
t Sun 
2 3 W 
2UU0 
2 70U 
2.900 
3.000 
3.000 
3.000 
3.300 
3.300 
3.3O0 
3 700 
3 8U0 
3 800 
4 01)0 
4 300 
4 Sim 

r r l h u i n r i 

C IRCOLO USCITA ( V i a •anchl 
Vecchi. 4 5 • Te l . 6 3 2 . 2 7 7 ) 
A l le 2 2 « L a f a b t r l c a » (dal 
1 9 1 0 al 1 9 7 0 ) film di Alberto 
Lauriel lo. 

F I L M S T U D I O 7 0 ( V i a degli Or t l 
d 'Al ibert , 1-C • V ia della Lun-
gara • T e l . 6 5 0 . 4 6 4 ) 
A l le 1 7 - 1 9 - 2 1 - 2 3 Cinema e mu
sics pop « Gimme Shelter » con 
i Rolling Stones, Ikectlna Turner, 
Jerry Garcia. 

LA FEDE ( V i a Portuente, 7 3 • 
Tel . 5 8 1 . 9 1 . 7 7 ) 
Al le 19 « Rliveglio dl pr imive-
ra » di Wedekind con M . Kuster-
mann, D. Conti, G. Cortesi, V . 
Diamante, Fontis, Perl ini . Regia 
Nanni . 

i H A / I O Z E R O (Vicolo dei Panieri 
n. 3 ) 
Al le 17 e 2 1 , 3 0 proiezione del 
i i lm di Ivens • I I popolo e I tuoi 
fucili ». 

R I S I N G W O R K S H O P ( V i e del Mat-
tonato, 2 9 • Trastevere) 
C I N E M A : Al le 2 1 , 1 5 - 2 3 , 1 5 Hor
ror &. terror: La maichera di cera, 
di A . De Toth con V . Price e C. 
Bronson. V I D E O R O O M : Festival 
della fantascienza: Odissea sulla 
Terra. Fuori programma: Lontano 
dal V ie tnam 

CABARET • MUSIC 

HALL • ETC. 

AL C A N T A S T O R I E (Vicolo del 
Panlerl. 5 7 Tel . S 8 S . 6 0 S ) 
Al le 2 2 , 3 0 ultime due repliche di 
a Ridi pagllacclo » aggiornato di 
Finn e Palumbo con Blanche Car-
dinale, Gastone Pescucci, Piero 
T iber i , Franca Rodolfi , Toni Len-
zi . Regia Mar io Forges Davanzati. 

F A N T A S I E D l T R A S T E V E R E ( V i a 
S. Dorotea. 6 - T e l . 5 8 9 . 1 6 . 7 1 ) 
Al le 2 1 spettacolo di puro fol
klore italiano. 

FOLKROSSO ( V i a Garibaldi . 5 6 
Tel . 5 6 4 . 6 7 3 ) 
Al le 2 1 , 3 0 a grande richiesta 
Spagna antifranchista e America 
Latina chiama, recital di folk e 
poesia dall 'Uruguay Raul Cabrera 
dal Peru Dakar. 

F O L K S T U D I O ( V i a G . Sacchl, 3 • 
Te l . 5 8 9 . 2 3 . 7 4 ) 
Al le 18 e 2 2 Folkstudio giovani 
con Tony Cosenza, M . Sorentino, 
G. Diotallevi e numerosi ospiti. 

I L PUFF (V ia dei Saluml. 3 6 
Te l . 5 8 1 . 0 7 . 2 1 ) 
Al le 2 2 . 3 0 « Zibaldone ' 7 1 - 7 2 > 
con L. Fiorini . R. Licari , O . De 
Carlo, T . Ucci. AU'organo V in -
ccnti. Fabio alia chitarra. Regia 
Mancini . 

I N C O N T R O ( V i a della Scala, 6 7 • 
Trastevere • T e l . 5 8 9 . 5 1 . 7 2 ) 
Al le 2 2 , 3 0 « E Adamo mangio... 
il porno » testi e regia di E. Gatti 
con A . Nana, E. Monteduro, G . 
Gabrani, 5. De Paoli . Piano Primo 
Di Gennaro. 

P I P E R M U S I C H A L L ( V i a Taglla-
mento, 9 ) 
Al le 17 e alle 2 2 comptesso '• I 
Nazareth ». 

5 A N C A R L I N O ( T e l . 4 8 2 9 9 2 ) 
Oggi riposo. Domani alle 2 1 e 2 3 
E. Guarini pres. Cinestrip Jokey. 
Sullo schermo le comiche di Char-
lot. Sulla scena: Patricia Rock, 
Imperia Klark, Al i la Juadalajara, 
le marionette The crazy puppets. 
A l piano Franco De Gennaro. 

CINEMA - TEATRI 

A M b K A I O V I N E L L I ( 1 7 3 0 3 J I 6 ) 
Ispettore Callaghan i l caso Scor
pio e tuo, con C. Eastwood 
( V M 1 4 ) G © e Europan strep-

tease 
ESPERO 

Ancora dollar! per i Mac Gregor 
e rivista Bixio 

V O L T U R N O 
Incontro, con F. Bolkan ( V M 1 4 ) 
S ® e C.ia Pigalle fantastic strip 
tease 

CINEMA 

PRIME VISIONI 

A D K I A N O (TeL 3 5 2 . 1 5 3 ) 
All'onbrevolo pTacdono le dort-
ne, con L. Buzzanca 

( V M 1 8 ) C ® 
A L F I E R I (Te l 2 9 0 . 2 5 1 1 

Le 5 facce della violenza, con H . 
Sieve ( V M 1 8 ) DR <§> 

A M t f A b S A D E 
All 'onorevole piacciono le don-
ne, con L. Buzzanca 

( V M 1 8 ) C * 
A M E R I C A i T e i . 5t»b. I 6 8 j 

All 'onorevole piacciono le don-
ne, con L. Buzzanca 

( V M 1 8 ) C « 
A N I A K b b (TeL 8 9 0 . H 4 7 ) 

Mi lano calibro 9 , con G . Moschin 
( V M 1 4 ) DR ® 

A P P I O ( l e t 7 7 9 . 6 3 V I 
Una cavalla turta nuda, con R. 
Montagnani ( V M 1 8 ) C ® 

A K L H I M t U t ( T e l . 8 7 5 . 5 6 7 ) 
Fiddler o n the Root ( i n originale) 

A R I S T O N ( l e i . 3 5 3 . 2 3 0 ) 
L'assassinio d i Trotsky, con R. 
Burton OR $> 

A R L E C C H I N O ( l e i . 3 6 0 . 3 5 . 4 6 ) 
I I bracdo violento dalle leflge. 
con G Hackman DR * » 

A V A N A (Te l . S11 .S1 .OS) 
L'evaso, con S. Signoret DR « ® 

A V f c N I l N O ( T a l . S 7 2 . I 3 7 ) 
I I mer lo mesdi io, con G . Moschin 

( V M 1 4 ) DR ® 
8 A L O U I N A ( l a l . 3 4 7 . 5 9 2 ) 

G l i ariatoflatti D A • 
B A R B E R I N I ( T e l . 4 7 1 . 7 0 7 ) -

Roma, di F. Fellinl 
( V M 1 4 } DR * * * 

B O L O G N A (TeL 4 2 6 . 7 0 0 ) 
La betia o w a r o ™ , con N. Man
fred! ( V M 1 8 ) SA » « « 

C A P M O L (Te l . 3 9 3 . 2 8 0 ) 
Z i o T o m ( V M 1 8 ) D O ® 

C A f K A N I L A (Tet 9 7 2 . 4 6 5 ) 
Una cavalla tut ta nuda, con R. 
Montangani ( V M 1 8 ) C S 

C A P K A N I C H E T T A ( T e l . 6 7 2 . 4 6 5 ) 
I I case M i r a Breckinrid9e, con R. 
Welez ( V M 1 8 ) SA * * 

C I N b M A R ( T « l . / B 9 . 2 4 2 ) 
Bianco rosso e . „ , con S. Loren 

DR « 
COLA D l R I E N Z O ( T « l 3 5 0 . 5 8 4 ) 

La betia o n t r a . , con N . Man
fred! ( V M 1 8 ) S A « 9 » 

O U t A L L O R l ( T « L 2 7 3 . 2 0 7 ) 
La betia e n « r e ^ con N . Man-
tredi ( V M 1 8 ) SA « » » 

E D E N ( T i l . I S O . I B B ) 
I 4 del l 'Ave M a r i a , con E. W a l -
lach A » 

EMBASSY (Tat . 8 7 0 X 2 4 5 ) 
G l i ordini eooo ordflni. con M . 
V i l l i ( V M 1 4 ) SA « » 

E M P I R E (Tes. 8 5 7 . 7 1 9 ) 
Cose evete fa t to • Sotaaae? con 
F. Testi ( V M 1 8 ) G * 

6 T O I L E (TeL 6 8 . 7 3 . 5 6 1 ) 
Mar ia Stvsrda rcsina 41 Scocla. 
con V . Redgrave D R • 

E U R C I N E (Piazza I M M . 6 EUR 
TeL 591 .09.86) 
I I feracdo vietetrto MSU torn*. 
con G . Hackman DR 6 ) 9 

C U R O P A (TeL 8 6 5 . 7 3 6 ) 

Schermi e ribalte 

con E. Lancnester C • 

H A M M A ( T e l . 4 7 1 . 1 0 0 ) 
Fratello io le sorella luna. con G 
Faulkner D R $ 

H A M M E T T A ( T e l . 4 7 0 . 4 6 4 ) 
I I Boy fr iend, con Twiggy M ® * 

GALLfcKIA ( T e l . 6 7 3 . 2 6 7 ) 
Bianco rosso • . . . , con S. Loren 

DR ® * 
G A R D E N ( l e i . 5 8 2 . 8 4 8 ) 

La betia ovvero. . . , con N M a n 
tredl ( V M 1 8 ) SA * * « 

G I A K D I N O ( T e l . 8 9 4 . 9 4 6 ) 
I I merlo msschio, con L. Buzzanca 

( V M 1 4 ) SA ® 
G I O I E L L O 

Conoscenza carnale, con J. Nichol
son ( V M 1 8 ) DR ® ® 

G U L D E N (Te l . / b b . 0 U 2 ) 
Le avventure di Peter Pan D A ® 

G K b G U K t ( V . Gregono V I I , 1 8 6 
Tel. 6 3 . 8 0 . 6 0 0 ) 
Bernardo cane ladro • bugiardo 
con E. Lanchester C ® 

H O L I D A Y (Largo Benedetto M a r 
cello Tel . 8 5 8 . 3 2 6 ) 
Per amore ho catturato una spla 
rusia , con K. Douglas S ® 

K I N G ( V i a Fogliano, 3 • releto-
no 8 3 1 . 9 5 . 4 1 ) L. 1 .200 
M i m l matallurgico terlto nell 'ono 
re, con G. Giannini SA ® ® 

M A E S T O S O (Te l 7 8 6 . 0 8 6 ) 
Africa ama ( V M 1 8 ) D O * 

MAJESTIL (Te l 6 7 4 . 9 0 8 1 
La vacanza, con V . Redgrave 

( V M 1 8 ) DR « S 
M A ^ Z I N I ( l e i 4 5 1 . 9 4 2 ) 

Correva I'anno di gratia 1 8 7 0 , 
con A . Magnanl DR ® $ 

M E K C U R f 
I I merlo maichlo , con L. Buzzanca 

( V M 1 4 ) SA ® 
M E T R O D R I V E - I N ( 1 . 6 0 9 . 0 2 . 4 3 ) 

Maschi e feminine 
( V M 1 8 ) D R ® 

M E T R O P O L I T A N ( l e i . 6 8 9 . 4 0 0 ) 
Senza famiglia nullatenenti cer-
cano affetto. con V . Gassman 

SA ® « * 
MIGNON D'ESSAI (Tel 869.493) 

La patente, con Tot6 C ®® 
MODERNETTA (Tel. 460.282) 

Jungla erotica, con D. Poran 
( V M 1 8 ) A * 

M O D E R N O (Te l 4 6 0 . 2 8 5 ) 
Gastone, con A . Sordi 5A ® * 

N E W YORK (Te l 7 8 0 . 2 7 1 ) 
All 'onorevole piacciono le donnc, 
con L. Buzzanca ( V M 1 8 ) C $ 

U L I M P I C O ( l e i . 3 0 2 6 3 5 ) 
Africa ama ( V M 1 8 ) D O ® 

P A L A Z Z O (Te l . 4 9 S . 6 6 . 3 1 ) 
Viva la muerte tua, con F. Nero 

A b 
P A R I S 

Cosa avcte fatto a Solange? con 
F. Testi ( V M 1 8 ) G * 

P A S U U I N O ( T e l . S 0 3 . 6 2 2 ) 
The organization ( in inglese) 

Q U A T T K U F O N T A N E 
I I ragazzo e la quarantenne, con 
1. Simmons S ® 

Q U I R I N A L E ( T e l . 4 6 2 . 6 S 3 ) 
Uomo bianco va con i l tuo D io , 
con R. Harris DR ® ® ® 

O U I R I N E T T A ( T e l . 6 7 9 . O U . 1 2 ) 
L'udienza, con E lannacci 

DR » ® » 
R A D I O CITY ( T e l . 4 6 4 . 1 0 3 ) 

Z i o T o m ( V M 1 8 ) D O * 
REALE (Te l 5 8 0 . 2 3 4 ) 

Amico stammi lontano almeno un 
palmo, con G Gemme A $ 

KEA ( l e i 1184.165) 
Una anguilla da 3 0 0 mi l ioni , con 
O . Piccolo ( V M 1 4 ) DR ft 

R I T Z d e l 8 3 7 . 4 8 1 ) 
Causa di divorzio, con S. Bergei 

DR ® ? 
K I V O L I ( T e l . 4 6 0 . 8 8 3 ) 

La polizla ringrazla, con E . M . Sa 
lerno ( V M 1 4 ) DR ® * 

R O Y A L (TeL 7 7 0 . S 4 9 ) 
Sfida senza paura. con P. New 
man OR ® ® 

R O X V ( T e l . 8 7 0 . 5 0 4 ) 
Satte orcttidee macchiate d l rosso 
con A . Sabato ( V M 1 8 ) G ® 

R O U G E ET N O I R (Te l 8 6 4 . 3 0 5 ) 
Le pistolere, con C. Cardinale 

SA ® 
S A L O N E M A R G H E R I T A (Tele lono 

6 7 9 . 1 4 . 3 9 ) 
I I decameron proibi to, con D. 
Cristarosa ( V M 1 8 ) C ® 

S A V O I A ( T e l 8 6 5 . 0 2 3 ) 
Gastone, con A . Sordi 5 A ® ® 

. S I S T I N A ( V i a Sistlna. 1 2 9 •>. Te-. 
lefono 4 8 7 . 0 9 0 ) 
I I sanguinaris. con O Reea 

DR * 
j M E R A L D O ( T e l . 3 5 1 . 5 8 1 ) 

Ispettore Callaghan: i l caso Scor
pio e tuo. con C. Eastwood 

( V M 1 4 ) G ® 
S U P E R C I N E M A ( T e l . 4 8 5 . 4 9 8 ) 

Anche se volessi lavorare che lac 
cio? con N Davoli OR * 

T IFFANY ( V i a A . Da Pretls T » 
lelono 4 6 2 . 3 9 0 ) 
La notte dei diavoli con G. Garko 

( V M 1 4 ) G ® 
T R E V I (Te l . 6 8 9 . 6 1 9 ) 

M i m l matallurgico fer i lo nell'ono-
re, con G Giannini SA ® $ 

T R I O M P H E ( T e l . 8 3 8 . 0 0 . 0 3 ) 
Bianco rosso e . . . , con S. Loren 

DR « ® 
U N I V E R S A L 

Mi lano calibro 9 , con G . Moschin 
( V M 1 4 ) D R ® 

V I G N A C L A R A (Te l 3 2 0 . 3 5 9 ) 
Una anguilla da 3 0 0 mi l ion i , con 
O . Piccolo ( V M 1 4 ) DR * 

V I T T O R I A ( T a l . 5 7 1 . 3 5 7 ) 
Le pistolere, con C. Cardinale 

SA * 

SECONDE VISIONI ; 
A B A D A N : Continuavano a ch la - . 

marlo Tr in i ta , con T . H i l l A ® 
A C I L I A : Prega i l morto e ammazza 

i l vivo 
A F R I C A : Bello onesto emigrato Au

stralia sposerebbe compaesana i l -
l ibata. con A . Sordi SA ® $ 

A I R O N E : La morte cammina con 
i tacchi a l t i . con F. Wol f f 

( V M 1 8 ) G ® 
A L A S K A : G l i aristogatti D A ® 
A L B A : Agente 0 0 7 una cascata di 

d iamant i , con S. Connery A ® 
ALCE: Agente 0 0 7 una cascata di 

diamant i , con S. Connery A ® 
A L C Y O N E : L'evaso. con S. Signoret 

D R ® ® 
A M B A S C I A T O R I : Bello onesto emi

grato Austral ia sposerebbe com
paesana i l l ibata. con A . Sordi 

S A $ ® 
A M B R A J O V I N E L L I : Ispettore Cal

laghan i l caso Scorpio e t u o , con 
C Eastwood ( V M 1 4 ) G * 

ANIENE: Toto. Peppino e le fana-
tiche C « * 

A P O L L O : G l i aristogatti D A - * 
A Q U I L A : I cow boys con J . W a y n e 

A * * 
A R A L D O : Correva I 'anno di srazia 

1 8 7 0 , con A . Magnani D R ® S 
A R G O : La texana e i f rate l l i Peni-

tenza, con R. Welch A ® 
A R I E L : I n nome del popolo i ta

l iano, con Gassman-Tognazzi 
SA ® $ 

A S T O R : Ouat t ro mosche d i vel luto 
• r i f i o , con M . Brandon 

( V M 1 4 ) G » 
A T L A N T I C : I d iavol i , con O . Reed 

( V M 1 4 ) O R ® * 
A U G U S T U S : G l i aristogatti D A « 
AUREOr Cbato. con C Bronson 

( V M 1 4 ) A * « * 

A U R O R A : Gli spoil dcll 'anno se-
condo, con J.P. Belmondo 

SA » i 
A U S O N I A : Quattro mosche dl vel

luto grigio, con M . Brandon 
( V M 1 4 ) G ® 

A V O R I O : Trastevere, con N. M a n 
fred! ( V M 1 4 ) DR ® 

B E L 5 I T O : L'evaso, con S. Signoret 
DR ® * 

B O I T O : Agente 0 0 7 una cascata 
di diamanti , con S. Connery A ® 

BRANCACCIO: Bello onesto emi
grato Australia sposerebbe com
paesana ill ibata, con A . Sordi 

SA ® ® 
B R A S I L : Gl i aristogatti D A ® 
BRISTOL: lo non vedo tu non pari! 

lui non scnte, con A. Noschese 
C ® 

B R O A D W A Y : Ispettore Callaghan 
i l caso Scorpio e tuo, con C. 
Eastwood ( V M 1 4 ) G ® 

C A L I F O R N I A : I I merlo maschlo, 
con L. Buzzanca ( V M 1 4 ) C ® 

CASSIO: In nome del popolo ita
l iano, con Gassman-Tognazzi 

C L O D I O : La texana e i fratell i Pc-
nitenza, con R. Welch A ® 

C O L O R A D O : Bello onesto emigrato 
Australia sposerebbe compaesana 
i l l ibata, con A. Sordi SA ® ® 

COLOSSEO: La texana e I fratel l i 
Penitcnza. con R. Welch A & 

C O R A L L O : Trastevere, con N. Man
fred! ( V M 1 4 ) DR * 

C R I S T A L L O : In nome del popolo 
ital iano, con Gassman-Tognazzi 

SA $ ® 
DELLE M I M O S E : lo non vedo tu 

non pari ! lui non sente, con A . 
Noschese C $ 

DELLE R O N D I N I : lo non vedo tu 
non pari! lui non scnte, con A . 
Noschese C •* 

DEL VASCELLO: Totd contro il 
plrata ncro C ® * 

D I A M A N T E : Bello onesto emigra
to Australia sposerebbe compae
sana i l l ibata, con A . Sordi 

5 A & * . 
D I A N A : I I merlo maschlo, con L. 

Buzzanca ( V M 1 4 ) C ® 
D O R I A : Bello onesto emigrato Au

stralia sposerebbe compaesana 
i l l ibata, con A. Sordi SA **> 

E D E L W E I S S : Agente 0 0 7 una ca-
scalo di diamanti , con S. Connery 

A $ 
ESPERIA: La morte cammina con 

i tacchi alt l 
ESPERO: Ancora dollar! per i Mac 

Gregor e rivista 
F A R N E S E : Petit d'essai ( M o n t a l -

d o ) : Sacco e Vanzet t i , con G. 
M . Volonle DR * , * * * , 

F A R O : l o non vedo tu non pari! 
lui non sente, con A . Noschese 

C « 
G I U L I O CESARE: I I decameron, 

con F. Citt i ( V M 1 8 ) DR ® $ $ 
H A R L E M : I I decameron, con F. 

Citt i ( V M 1 8 ) DR ® ® ® 
H O L L Y W O O D : Una farfalla con le 

ali insanguinate, con H . Berger 
( V M 1 4 ) G ® 

I M P E R O : La texana e i fratel l i Pe
nitcnza, con R. Welch A ® 

I N D U N O : Chiuso per restauro 
JOLLY: Correva I'anno di grazia 

1 8 7 0 , con A. Magnani DR ® ® 
J O N I O : Gli aristogatti D A ® 

LEBLON: Bello onei to emigrato 
Australia sposerebbe compaesana 
i l l ibata, con A . Sordi SA * 1 

L U X O R i Solflo al cuore, con L. 
Massari ( V M 1 8 ) S * * > 

M A C R Y S : Agente 0 0 7 una cascata 
di d iamant i , con S. Connery 

A ® 
M A D I S O N : I I decameron, con F. 

Citti ( V M 1 8 ) DR ® ® % 
N E V A D A : Detenuto in attesa di 

giudizio, con A . Sordi DR * * A 
N I A G A R A : Ancora dollar! per I 

Mac Gregory 
N U O V O : Correva I'anno di grazia 

1 8 7 0 , con A . Magnani DR ® $ 
N U O V O F I D E N E : Dramma della 

gclosia ( tu i t i I partlcolari In cro-
naca) , con M . Mastroianni 

DR a * 
N U O V O O L I M P I A : In nome del 

popolo ital iano, con Gassman-
Tognazzi SA '4 % 

P A L L A D I U M : Gi l aristogatti D A ® 
P L A N E T A R I O : Tedeschl a Hol ly 

wood: Tabu , d! F .W. M i r n a u 
( 1 9 3 1 ) 

PRENESTE: L'evaso, con S. Signo
ret DR i * 

P R I M A P O R T A : Roma bene, con 
N. Manfredi ( V M 1 4 ) DR * ® 

R E N O : Trastevere, con N . M a n 
fredi ( V M 1 4 ) DR * 

R I A L T O : I I decameron, con F. Citt i 
( V M 1 8 ) DR ® $ * 

R U B I N O : Detenuto in attesa dl 
giudizio, con A . Sordi DR * * * 

SALA U M B E R T O : Detenuto in at
tesa di giudizio, con A . Sordi 

DR $ & $ 
S P L E N D I D : Detenuto In ettesa dl 

giudizio, con A . Sordi DR * ; * * 
T I R R E N O : Quattro mosche di vel

luto grigio, con M . Brandon 
( V M 1 4 ) G ® 

T R I A N O N : Gi l aristogatti D A ® 
ULISSE: I I decameron, con F. Citt i 

( V M 1 8 ) DR ® $ ® 
V E R B A N O : Quattro mosche di vel 

luto grigio, con M . Brandon 

V O L T U R N O i Incontro, con F. Bol
kan e rivista • ( V M 1 4 ) 5 ® 

TERZE VISIONI 
BORG. F I N O C C H I O : Doppla taglla 

per Minnesota Stinky 
D E I P I C C O L I : Carton! anlmatl 
E L D O R A D O : La texana e I fratell i 

Penltenza, con R. We lch A I 
N O V O C I N E : Sole rosso, con C. 

Bronson A ® 
O D E O N : Detenuto in attesa d! giu

dizio, con A . Sordi DR ® « ; % 
O R I E N T E : Butch Cassidy, con P. 

Newman DR * « 

SALE PARROCCHIALI 
A C C A D E M I A : Lacrime d'amore, 

con M a i S i. 
A V I L A : I glrasoll, con S. Loren 

S * ® 
B E L L A R M I N O : Zorro la maschera 

della vendetta 
BELLE A R T I : La vendetta dl Spar-

tacus 
C A S A L E T T O : I I corsaro nero, con 

T. Hi l l A % 
C I N E S A V I O : La banda degll one-

sti , con Toto C % e 
C I N E S O R G E N T E : DJango caccia-

tore di taglie 
C O L O M B O : Fuga dal piancta delle 

scimmie, con K. Hunter A I. 
C O L U M B U S : Patton generale d'ac-

clalo, con G.C. Scott DR ff> 
C R I S O G O N O : Maciste I 'uomo piu 

forte del mondo, con M . Forest 
S M ® 

DELLE P R O V I N C I E : Questo pazzo 
pazzo pazzo pazzo mondo, con 
S. Tracy SA * $ i, 

DEGLI S C I P I O N I : Rosollno Pater-
no soldato 

D O N BOSCO: La tempesta, con V . 
Hel l in DR i 

D U E M A C E L L 1 : Lo scudo del Fat-
wor th , con T . Curtis A ?. 

E R I T R E A : Anche net West e'era 
una volta D io , con G. Roland 

A ® 
EUCLIDE: Paperino story D A * i 
F A R N E 5 I N A : L'incredibilc furto dl 

M r . Girasole, con D. V a n Dyke 
SA * * 

G I O V . T R A S T E V E R E : Love story, 
con Al i Mac Graw S t-

G U A D A L U P E : Ercolc I'invincibilc 

L I B I A : I I medico della mutua, con 
A . Sordi SA ® 

M O N T E O P P I O : E' tomato Sabata 
hai chiuso un'altra volta, con L. 
Van Cleef A $ 

M O N T E Z E B I O : Sentlerl selvaggi, 
con J. Wayne A ® % 

N A T I V I T A ' : U l t imo domlcll io to -
noscluto, con L. Ventura G $ * 

N O M E N T A N O t I glrasoll, con 5. 
Loren 5 ® S; 

N . D O N N A O L I M P I A : L'armata 
Brancaleone, con V . Gassman 

SA ® i -
O R I O N E : C'e Sartana, vendl la pl-

stola e comprati la bara, con S. 
Hi l ton A ® 

P A N F I L O : I I mercenario, con F. 
Nero A ® 

PIO X: Robinson nell'lsola dei cor-
sari, con D. Me Guire A ® ® 

Q U I R I T I : I I furto e I 'anlma del 
commercio, con A . Noschese 

C ® 
R E D E N T O R E : Gi l fumavano le colt 

lo chiamavano Camposanto, con 
G. Garko A 9 

SACRO C U O R E : Questo pazzo paz
zo pazzo pazzo mondo, con S. 
Tracy SA ® » ® 

S A L A C L E M S O N : Quel temerari 
sulle loro pazzo scatenate seal-
cinate corrlole, con T . Thomas 

C ® 
S A L A S. S A T U R N I N O : Zor ro la 

maschera della vendetta 
SALA V I G N O L I : Ursus e la ragazza 

tartara, con Y . Tani S M ® 
S. FELICE: Dogora II mostro della 

grande palude 
S E S S O R I A N A : I due gladiator! 
T I B U R : I due assi del guantone, 

con Franchi-lnqrassia C t 
T I Z I A N O : Strogolf, con J.P. Law 

A * » 
T R A S P O N T I N A : lo sono Va lde t . 

con B. Lancaster A 9 
T R A S T E V E R E : Eric II vichlngo 
T R I O N F A L E : Quctmada, con M . 

Brando DR ® ® » 
V I R T U S : Strogotl , con J.P. Law 

A fr% 

FIUMICINO 
T R A I A N O : Quattro tocchl di cam* 

pana, con K. Douglas A ® ® 

desiderate il vero prestigio? 
LA S1MCA CHRYSLER 160-180 

vi da anche 
il contort e la velocita 

a un prezzo da L. 1.499.000 
(ige e trasporto compresi) 

BURATTINhessuf id ic /asse 

per la chinsvra Mia filiate di Via Veneto, 
la vendita con lo 

SC0NT0 DEL 50% 
prosegue nella sede di VIA DELLE CARROZZE, 3 p. p. 

O C C A S I O N I N E L L A B O U T I Q U E 

!l 

CootUifcnu ecu. la% 

APPARTAMENTI AL MARE 
Jon 5 0 0 . 0 0 0 l ire potrete acquistare un signonle appartamento n u o / o 
a vil letta composto: camera letto soggiomo pranzo bagno cucinotto 

oalcone ( 4 - 5 posti le t to) costo g lobal* di lire 4 . 9 5 0 . 0 0 0 dilaziona 
>,li anche con mutuo. 

Inviando questo tegliando al l 'Uff icio • CROCE DEL S U D » 
Viale Carducci 2 1 7 - V A L V E R D E - C E S E N A T I C O - T e l . 0 5 4 7 / 1 1 0 1 4 
-iceverete gratuitamente materials illustrativo e depliants. Aperto 
anche festivi. 

Per le Vostre vacanze estive sull 'Adriatico scrivete: 
Hote l Majestic - Valverde-Cesenatico 

— S — 

C O N D I 
Z IONA 

TORI 
D'ARIA 

per auto 

e migliori 
marche 
a prezzi speciali 
prestagionali 

ffadiauittoria 
VIA LUISA 01 SAVOIA. 12 e sue filiall 

(P.te Flaminio) 

CHKT51XR 

SIMCA 

rivolgetevi al vostro 
Concessionario Simca-Chrysler 

di ROMA 

AUTOCOLOSSEO 

BELLANCAUTO 

IAZZONI 

MUCCI 

AUTOMAR 

Via Labicana, 88/90 

Via della Conciliazione, 4/F 
Piazza di Villa Carpegna, 52 
Via Oderisi da Gubbio, 64 
Viale Medaglie d'Oro, 384 

Via Tuscolana, 303 
Via Prenestina, 234 
Via Casilina, 1001 

Via Siracusa, 20 

Via delle Antille, 39/43 (OSTIA) 

tel. 757.94.40 

tel. 65.23.97 
tel. 622.33.59 
tel. 55.22.63 
tel. 345.33.13 

tel. 78.49.41 
tel. 29.50.95 
tel. 267.40.22 

tel. 85.54.79 

tel. 669.09.17 

IL NOSTRO LAVORO VIAGGI/ 

SKODA 
La « 1000 » che al prezzo piu basso offr 
*e piu alte presfazioni 

do L 885.00! 

Concessionario: G. PAND0LFI 
ESPOSIZIONE E V E N D I T A : V. Collatina, 44-tt • Tel . 25S07U 

Via Siria 42-44-M 
9 I C A M B I : Via Collatina, SO • Tel. 2S80719 
ASSISTENZA: Via Collatina. 5240 • TeL 2511509 
l-unnficanti MOTUL Lubrificanti MOTUL 

F U R G O N A T U R E 
S P E C I A L I 

CONSEGNA : 

LEGGERO : 

CAPIENZA : 

EC0N0MIC0: 

MONTAGGIO: 

CLARK 
EQUIPMENT 

S.I.C.C.A.R. 
S P A 

V. Portonaccio 39 
ROMA 

TELEFONI 
43.10.702- 43 J1.1M 

in sette giomi 

in durallummio ad altisstma rcslsttnza 

massima. E' posslbilt la sopracabina per 
la minima incident! di peso sulfate* an-
terrare 

costa meno di un normaia furgon* in ac. 
ciaio e flbrereslna 

su qualslasi autotelale mravo ed usate 

Quanto vale la tua auto? 

Da Barbuscia 
vale di piu 

se compri una nuova Ford 

La BARBUSCIA AUTO 
Concessionaria Ford in Roma 
valuta al massimo la tua auto 

se compri una nuova auto 
della prestigiosa gamma Ford: 

ESCORT-CAPRI 
TAUNUS - CONSUL - GRANADA 

VIENI SUBITO 
E' UNA SPLENDIDA OCCASIONE! 

Barbuscia Auto 
Via Casilina 259 - tel. 295195/290591 

Via Tagliamento 37 - tel. 855491/855492 
Via Gregorio VII 418 - tel. 6224694 

Via Appia Nuova Km. 17,400 - tel. 600150 
Viale Marconi 313 - tel. 5582230/5582370 

FORD APRE LA VIA 
&or<£ 

• M l l l l l l l l l l l l i l H I I I I I I M M I I I I H I I M I I t l l M I I I M I I I M m i l l l l l l l l l 
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PIU' FORTE 1A CONDANNA IN AMERICA E NEI MONPO DELLA BARBARA SCAIATA MILITARE IMPERIAUSTA IN INPOCINA 

Grande mobilitazione nelle maggiori citta USA 
Vano tentativo di reprimere la protesta pacif ista 
Piu di duemila e cinquecento pacifist! arrestati in quattro giorni - Violente cariche della polizia a San Francisco, New York e New Haven - Giovani di St. Louis si sono impadroniti 
di un dragamine - Simbolicamente minata con dei palloncini la residenza di Nixon in Florida - Tre parlamentari, due governatori e il presidente del sindacato dell'automobile lanciano 
un « sondaggio nazionale per la pace » - Si propone di dimostrare che la gran parte delle forze attive americane vuole che il Congresso neghi i fondi destinati alia prosecuzione della guerra 

WASHINGTON, 13. 
Manifestazioni e cortei, 11 

piu delle volte attaccatl dalle 
forze repressive, petizioni, ge-
sti simbollci e spettacolari, 
iniziative politiche di parla
mentari e sindacalisti: 11 qua-
dro della possente ondata 
di protesta, avviatasi negli 
Stati Uniti dopo le ultime de 
cisioni della Casa Bianca dl 
avventurarsi m nuove azioni 
militari in Indocma. si allarga 
e si arriochisce con il pas-
sare delle ore e dei giorni 
ed assume una dimenslone gi-
gantesca ed inattesa 

A Washington, di fronte alia 
Casa Bianca. ed 'n -litre dl 
ciannove citta si sono svolte 
imponenti manifestazioni pa 
cifiste che si sono agglunte a 
quelle delle ore e dei giorni 
scorsi. (A New York 1 dimo-
stranti erano 10.000>. La mo-
bilita/ione pacifista e Impo-
nente, cresce ad ogni llvello, 
anche In quel centrl dl po-
tere che rino a pochl mesi 
fa erano ancora convinti che 
la strada seguita dal presi
dente fosse la via giusta per 
arnvare alia pace. Oggi, come 
due anni la in occasione del-
l'invasione della Cimbogia e 
come l'anno scorso dopo la 
confessione di aggressione 
contenuta nel dossier del Pen-
tagono al di sopra di un'opi-
nione pubblica sconcertata e 
sconvolta, emergono centinaia 
di migliaia di giovani che so
no scesi nelle strade con «1 
preciso e deciso oblettivo di 
fermare Nixon e l'lntensifi-
cazione della guerra Ed ;n-
sieme con i giovani stanno 
personality del mondo poli
tico e smdacale, la cui neci 
sione non sembra dl minore 
portata e significato di quella 
di coloro che o-irtecipano con 
forza ai cortei, sfidando la 
crescente repressione. 

Ieri tre parlamsntari con-
trari alia nuova scalata hanno 
reso noto che stanno organiz-
zando un «sondaggio nazio
nale per la pace ». coi il qua
le si chiedera ai votanti se 
vogliano o no che il Congresso 
tronchi gli stanziamenti per 
la guerra in Indocina. Gli au-
tori deH'iniziativa sono i sena-
tori del partito democratico 
Harold Hughes dello Iowa ed 
Alan Cranston della Califor
nia ed il deputato democra
tico della California Philip 
Burton. Essi godono dell'im-
portante appoggio d; Leonard 
Woodcock, presidente del 
grande e battagliero smdaca 
to dei lavoratori dell'automo-
biie. United Auto Workers, del 
noto sindacalista negro di Chi 
cago Jesse Jackson, del pre 
sidente dell'universita di No 
tre Dame, padre Theodore 
Hesburgh. e dei governatori 
dellOhio. Jack Gilligan. e del 
Wisconsin, Pat Lucey. 

I promotori della iniziativa 
chiedono a gruppi reltgiosi. a 
organizzazioni studentesche. a 
uomini d'affari ed ai membri 
dei sindacati di rispondere con 
una cartolina postale alia do 
manda: «II Congresso do-
vrebbe portare la ?uerra alia 
fine troncando gli stanzia
menti?)). Mentre i tre uarla 
mentari annunciavano ai gior-
mlisti la loro importate deci-
sone. d: fronte al Campido-
glio di Washington continua-
va per il quarto giorno conse-
cutivo il picchettaggio dello 
edificio da parte d: centinaia 
di pacifisti. 

Le manifestazioni in tutti gli 
Stati Uniti, dunque. si susse-
guono =enza tregua. nonostan 
te decine di brutali interven-
ti polizieschi con centinaia di 
feriti e d! arrestati. Questi 
ultimi. da martedi ad oggi, 
sono oltre 2 500, una cifra 
enorme che suona a vergo-
gna per coloro che sostengono 
in America e nel mondo di 
poter giustificare l'aggressio-
ne all'Indocma in noma d: una 
pretesa hberta che non esi-
gte neppure negli Stat: Uniti 

Ieri violenti mcidenti sono 
ecoppiati a San Francisco, in 
California, quando gli agenti 
di polizia hanno attaccato ol
tre 5.000 dimostranti che sta-
vano pacificamente e simbo 
licamente assediando un al-
bergo al cui intemo il go 
vernatore californiano. II fa-
«c:sta Reagan, ed il vice-
prestdente Agnew stavano 
parteclpando ?d una riunione 
elettorale del partito repubbli-
eano. II capo della polizia ha 
Intlmato ai manifestanti di di-
sperdersl e subito dopo cen
tinaia di agenti hanno cari-
cato la possente dimostrazio 
ne, con lausllio di cruppi di 
squadristi del locale sindqcato 
dell'edilizia. noto per le sue 
pos.zioni reazionarie 

I pacif:sti hanno re^gito alia 
brutale carica con lancio di 
pietre e bottielie. I Doliziotti 
hanno fatto u-o dell<» o;5tole. 
di eas lacrimogeni e dei man-
g*nelli ed hanno anche effet-
tuato una carica con la ca-

vallerla. Non appena sono ini-
ziati gli scontri gli agenti han
no bloccato la zona circostan 
te della citta. effettuando un 
ristrellamento. Oltre clnquan 
ta paclfistl sono stati arre 
stati. 

La polizia e anche interve-
nuta brutalmente contro pos-
sentl dimostrazioni che si so
no svolte a New York, nella 
piazza Dag Hammarskjold nei 
pressi dell'ONU. neH'universi-
ta Cornell. nell'unlversita Yale 
di New Haven, nel Connecti
cut Gli student! di Prince
ton hanno continuato a bloe-
care gli accessi dell'lstituto di 
difesa che sorgp all'interno 
della citta universitaria; quel-
11 dl St. Louis, npl M'ssoun. 
si sono impadroniti s:mboll-
camente di un dragamine in 
disarmo. A Silt Lake City, 
nello Utah, 1 pacifist1 hanno 
mes'to tuori uso oltre otto-
cento linee telefonlche. A Mia
mi, il leader del movimento 
yippte. Abbie Hoffman ha di-
chiarato asli studenti dell'uni
versita locale che il suo grim 
po eollochera auesta sera da-
vantl alia res'denza presiden 
zile di Kav Biscayne. in Flo 
rida. un simbolico sbarramen-
to di mine, sotto forma di 
innocui palloncini gialli: « Non 
esoloderanno — ha detto Hoff
man — ma daranno a Nixon 
l'impressione che si prov<*. 
auando si e circondatl da 
mine ». 

In serata Nixon ha convo-
cato con ur^enza Kissinger i 
CamD Divid e ha cnnf°rito 
a lungo con il suo consigliere 
speciale. SAN FRANCISCO — Un momento della brutale carica della polizia contro la dimostrazlone pacifista 

Mentre proseguono i selvaggi bombardamenti americani contro la RDV 

IL « BATTEREMO L'IMPERIALISMO 
CON L'APPOGGIO DEL CAMPO SOCIALISM* 

* - _ -• -* 

La sfampa di Hanoi sottolinea il sostegno dato da fulta I'umanita ai popolo viefnamita - Nelle ultime ore I'aviazione americana si e par-
ticolarmenfe accanita contro citta e villaggi nei pressi della capitate della RDV uccidendo donne e bambini * Danneggiata una diga sul fiume 
Rosso - La situazione nel Sud: sbarco di saigoniani e di «consiglieri» americani a nord di Hue e crescente pressione del FNL sugli altipiani 

QUANG TRI — Combatlenli delle forze di liberazione adoperano le artiglierie catturate a Mai Loc per cannoneggiare il nemico in ri t irata. 
(Radiofoto VNA distribuita a Varsa\ia) 

HANOI. 13 
« L'umanita ci sostiene », e 

:1 titolo deU'e-d-.toriale col qua
le oggi il Xliandan, organo 
del Partito dei lavoratori del 
Vietnam, analizza il signif:-
cato delle prese di posizione 
e delle manifestazioni che av-
vengono in ogni parte del 
mondo dopo le nuove mosse 
aggressive d: Nixon 

uCon 1'aiuto e l'appoggio 
del campo socialists e dei suui 
altri am:c: - afferma l'ed"-to 
nale — f. Vietnam e ferma-
mente deciso a praseguire la 
sua lotta contro il barbaro 
neo-colon:alismo amencano. fi-
no alia vittoria tlnaie». 

Parlando del mmamento dei 
porti. dei bombardamenti e 
del b'.occo navale. il Nhandan 
afferma: << tjuesti atti di pi-
ratena mm.icnano non solo 
la sicurezza della Repubblica 
democrat.ca de'. V.etnam. ma 
anche ".a pace mondaie. e m!-
rano a creare un precedente 
per altri atti di provocazione 
contro aitr: popoh. Nixon vuo 
le costringere altri paesi a n-
conoscere il pnvi!egio dello 
imperialismo amerlcano di an-

nullare il diritto internazionale 
per imporre la propria legge ». 

II giornale deU'esercto po-
polare. il Quandoi Nhandan. 
afferma dal canto suo che 
«le mine e il blocco minac 
ciano piu Nixon che il nostro 
popoio. Un uragano di mdi-
gnazione si sta scatenando 
sulla testa del Presidente a-
mericano. E* una prova grave 
tra la rivoluzione mondiale e 
la controrivoluz:one». 

Entrambi J giornali pubb:i-
cano. f:anco a fianco e con 
identico rilievo, il testo delle 
dichiarazioni dell'URSS e del 
la Cina popolare dei giorn: 
scorsi. 

Radio Hanoi ha annunciate 
mtanto che gli americani pro 
seguono I loro selvaggi boni 
bardamenti aerei. Nelle uiti 
me 24 ore e stata presa par-
ticolarmente di mira la citta 
di Nam Oinh. 60 km. a sud 
di Hanoi, gia colp.ta nei gior
ni scorsi. e vari villaggi a rud
est di Hanoi. Numerosi civm. 
per la maggior parte donne e 
bambini, sono stati uccisi. 

Facendo un b.lancio dei 
bombardamenti di merco'.e-

di e giovedl su Hanoi, 1'emit-
tente ha annunciato che in 
queste lncursioni sono stati 
abbattuti dodici aerei ameri
cani. Di questi aere', nove 
sono stati abbattuti sulla ca-
pitale nella giornata dl mei-
coledi. 

SAIGON. 13 
Oggi si e saputo ccsa si pro-

ponevano gli americani con il 
massiccio bombardamento ae-
reo e navale effettuato 1'altro 
giorno immediatamente dietro 
ie linee delle forze di liber* 
zione a nord di Hue: prepara-
re una operazione eliportata 
americano-saigoniana per una 
«e controffensiva» a sud di 
Quang Tri. Essa e stata attua 
ta oggi. subito dopo Tarrivo 
al largo delle caste vietnaml-
te della portaplicotteri amen 
cana « Okinawa ». 

Dopo un intenso bombarda 
mento dell'aviazione tattica, 
dei B52 e delle artiglierie na 
vali. decine di elicotteri ame
ricani hanno trasportato dal-
Ia « Okinawa » un migliaio di 
« marines » di Saigon, che so
no stati fatti sbarcare nella 

zona bombardata a nord del 
fiume My Chanh, al confine 
tra le provincie di Quang Tn 
e di Thua Thien (il cui capo 
luogo e Hue), che segna. la !i 
nea del fronte in questa par
te del Sud Vietnam. Contem-
poraneamente, una colonna 
attraversava il fiume. Lo sco-
po deH'operazione e stata quel
la di occupare il villaggio di 
Hal Lang. 40 km. a nord di 
Hue. occupazione che infatti 
e avvenuta tre ore piu tar-
di. dopo scarsl combattlmenti 

Ufficialmente aH'operazione 
partecipano, oltre agli elicotte
ri (e alle artiglierie navali, 
ed all'aviazione) americani. 
solo «marines di Saigon. Un 
portavoce americano ha tenu-
u> a smentire che vl partec-
passero anche «marines» a 
merlcanl, 5 000 dei quali sono 
da tempo a bordo della Sei-
tima Plotta, al largo della co-
sta vietnamita. Ma la precl-
sazione ha piuttosto il sapore 
di una conferma del totale im 
pegno statunitense nell'opera-
zione, nella quale le forze di 
terra rappresentano solo una 
parte trapcurabile. «Consi-

Ditta ROMANO VLAHOV Bologna - FofMkt. • Zan M I I M I 

nmnRO 

omoR<"' $rr\$pc 

SE CE N'E UNO PIU DIGESTIVO, COMPRATELO 

gllerl» americani dirigono da 
altra parte llntera operazione 
che, rilevano fonti giomalisti-
che USA. non sembra avere 
nemmeno la possibility d! im-
pedire una offensiva del FNL 
contro Hue. che Infatti e atte-
sa da altre direzioni. Uno di 
questi consiglieri ha detto og
gi: « La cosa sta andando a-
vanti cosl bene da non cre-
dersi». - - - - - -

Questa dichtarazione e si-
gmficativa. I vietnamitl, dal 
canto loro. hanno Invece at
taccato le posi7ioni dei fantoc-
cl - a sud-ovest di Hue. do
ve s! trovano la posizione for-
tificata « King» e quella de-
nominata « Birmingham ». SI 
e combattuto a soli 400 me-
tri di distanza dal perimetro 
esterno di quest'ultlma base. 
Sugli altipiani centrali la pres
sione del FNL nella zona dl 
Kontum continua ad accen-
tuarsi, e i a consiglieri» ame
ricani che dirigono le opera-
zioni dei fantocci hanno co-
minclato ad abbandonare o-
gnl sera la citta accerchiata 
In ehcottero. per trascorrere 
la notte a Pleiku. piu a sud. 
per evitare di essere coinvol-
ti in eventuali attacchi not-
tumi del FNL. 

La situazione continua a de-
tenorarsi, per I fantocci. an
che attorno a Saigon, dove 
vengono - segnalati reparti 
del FNL praticamente in tut-
te le provincie che clrconda-
no la capitale. 
* La radio ha pure annuncia

to che le bombe USA hanno 
prodotto danni alle dighe sul 
fiume Rosso. In quella del vil
laggio di Tan Yen e stato pro
dotto uno squarcio di 32 me-
tri. 
- Le forze del fantocci accer. 
chlare ad An Loc hanno su
bito di nuovo duri bombarda
menti ed attacchi, nonostan-
t e 11 contlnuo e massiccio in-
tervento del B-63 americani. 

Indignazione e protesta contro il ricatto americano 

Vaste iniziative popolari 
nell'URSS per il Vietnam 

I marittimi sovietici ad Haiphong si impegnano ad assicurare la loro opera per 
rifornire la RDV • Xuan Thuy ha lasciato Mosca salutato all'aeroporto da Kossighin 
e daH'ambasciatore cinese • La Pravda ricorda la disastrosa esperienza di Johnson 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 13 

L'impegno a continuare « ad 
accordare tutto 1'aiuto indi-
spensabile alia lotta dell'erol-
co popolo vietnamita per la 
liberta e 1'indlpendenza slno 
alia sua totale vittoria sugli 
aggressori americani » e stato 
ribadito dal Consiglio centra-
le dei sindacati sovietici. I 
marittimi sovietici si sono di 
chiarati declsi a continuare a 
trasportare i carichi degli aiu-
ti. Manifestazioni e assemblee 
dl protesta contro le ricatta-
torie misure di Nixon si sono 
svolte a Mosca, Baku e in al
tre citta dell'URSS. La stam-
pa di Mosca. commentando 
ampiamente ?U ultimi svilup 
pi della situazione nel sud-
est asiatico ammonnce che «ne 
le bombe ne le mine risolve-
ranno i problemi dell'Indocl-
na» e invita Washington a ri-
tornare al tavolo delle tratta-
tive dl Parigi. 

II quadro offerto dalla ca
pitale sovietica, a cinque gior
ni dal gravisslmo dlscorso pro-
nunciato da Nixon per annun-
ciare la nuova scalata della 
aggressione in Indocina, ri-
flette la sostanza della dichla-
razione del governo sovietico 
di due giorni fa: fermezza di 
fronte all'arroganza imperiali-
sta e cosclenza della respon-
sabilita per le sorti della pa
ce nel mondo. 

infE' .una posizlortfj.fcraqVaJ.$$o,i 
discussa con i dirigenti viet-
namiti, come dlmostra la so-
sta a Mosca per due giorni 
del compagno Xuan Thuy, ca
po della delegazione della 
RDV alia conferenza dl Pari
gi. Xuan Thuy, il quale 1'al
tro ieri si e incontrato col 
primo minlstro Kossighin e 
partito ieri alia volta di Ha
noi via Pechino. A salutarlo 
alia partenza da Mosca, oltre 
ad esponenti sovietici, tra 
1 quali il vicemlnistro degli 
esteri Firiubin. vi era anche 

Xuan Thuy 
calorosamente 

accolto 
a Pechino 

• PECHINO, 13. 
II capo della delegazione del

la RDV alia conferenza di Pa
rigi Xuan Thuy, e giunto og
gi a Pechino, durante il suo 
viaggio per rlentrare ad Ha
noi. Lo riferisce l'agenzia 
« Nuova Cina » precisando che 
all'aeroporto della capitale 
cinese Xuan Thuy e stato ri-
cevuto dal vice ministro de
gli esteri Han Nien-lung. dal 
capo della sezione per Ie rela-
zioni internazionali del Comi-
tato centrale del Partito co-
munista cinese, Keng Piao, 
daH'ambasciatore sovietico in 
Cina, V. S. Toistikov. e da fun-
zionari deU'ambasciata della 
RDV a Pechino. 

In onore di Xuan Thuy. ri
ferisce l'agenzia cinese, e stato 
offerto questa sera un ban-
chetto, durante il quale lo stes-
so Xuan Thuy e Keng Piao 
hanno pronnciato discorsi. Da 
entrambe Ie parti si e riaf-
fermato che «la grande ami-
cizia o l'unita militare dei po-
poli cinesi e vietnamita sara 
sempre piu consolidata e svi-
luppata n. 

800 milioni 
dai sindacati RDT 

ai vietnamiti 
BERLINO. 13. 

II presidium della direzione 
centrale dei sindacati hberi 
della Repubblica democratica 
tedesca ha deciso di devolve-
re al fondo di solidarieta con 
il popolo vietnamita cinque 
milioni di marchi, pari ad ol
tre ottocento milioni di lire 
italiane. La somma e stata rac-
colta in risposta alia nuova 
scalata militare americana. 

Migliaia in piazza 
a Francoforte 

FRANCOPORTE. 13. 
Migliaia di persone hanno 

manifestato ieri sera di fron
te aH'Opera di Francoforte 
per protestare contro il bloc
co del porti nord-vietnamiti e 

, t criminal! borbardamenti. La 
i polizia ha impedito ai dimo-
l stranti dl sfilare nel centro 

delta citta e presso il conso-
llato americano, ma la mani-
1 festazlone si h svolta lo stesso 
con lmmutata, fona. 

1' ambasciatore cinese nel
l'URSS Lu Sin-Tsuan. La « pro-
fonda soddisfazione» vietna
mita per la dlchiarazlone del 
governo sovietico come si sa 
e stata espressa ieri nella ca
pitale francese, nel corso di 
una conferenza stampa. dal 
compagno Le Due Tho, mem
bra dell'Ufficio politico del 
Paitito dei lavoratori del Viet
nam e consigliere speciale del
la delegazione della RDV alia 
conferenza quadripartita. 

La dichiarazione del consi
glio centrale dei sindacati, nel-
I'approvare «senza rlserve » 
la presa dl posizione del go
verno sovietico, « chiede la ces-
sazione di tutti gli atti d'ag-
gressione direttl contro la Re
pubblica democratica del Viet
nam — stato socialista sovra-
no — e il rispetto dei dirittl 
del popolo vietnamita e degli 
altri popoli di Indocina di de-
finire liberamente il loro av-
venire ». 

Analoghe richieste sono sta
te avanzate dai marinai dei 
mercantili sovietici che si tro
vano nel porto di Haiphong. 
Un drammatico radiogramma 
pervenuto a Mosca da bordo 
del Morsheansk afferma tra 
1'altro: «I pirati americani han
no versato di nuovo i loro 
carichi mortali sulla citta, e il 
porto di Haiphong. Noi sia-
mo stati testimoni delle azio-
ni di questi banditi. Questa 
,,Yolta,%essi'non soltanto hanno 
d i s^ tb 'ope l -e civili, ma.' hah-
no anche minato gli accessi 
dei porti della RDV violan-
do brutalmente le regole del

la navigazione internazlonale ». 
uTuttavia — dichlara il ra

diogramma — gli aggressori 
americani non perverranno ad 
intimidire noi marittimi. Noi 
appoggiamo calorosamente la 
dichiarazione del governo so
vietico. Gli atti di aggressio
ne commessi dagli imperiall-
sti americani non immobillz-
zeranno le navi che battono 
bandiera sovietica ». 

Altri cabll pervenutl dalle 
navi Babushkin, Miciurin e 
Balascikha annunciano: « I 
marittimi dei nostri battelli 
restano calmi e conservano 
il loro sangue freddo. Gli equi-
paggi continueranno ad esegui-
re fedelmente gli ordini rice-
vuti dalla loro patrla e farati-

•no tutto elb che e in loro 
potere per aiutare il popolo 
del Vietnam ». 

I messaggi riportati sono 
la sola informazione diffusa 
dalla TASS sulle navi sovie-
tiche impegnate nel traspor-
to di aiuti al Vietnam. A giu-
dizio degli osservatori di Mo
sca, le unita che attualmente 
navigano verso la zona, piu 
che tentare di forzare il bloc
co, lo eggireranno e faranno 
capo probabilmente a qual-
che porto cinese da dove gli 
aiuti stessi potrebbero prose-
guire via terra. 

In questo quadro gli stessi 
osservatori si domandano se 
Nixon vorra ancora venire a 
Mosca tra poco piu di una 
settimana. secondo il program-
ma previsto. In caso afferma-
tivo, ci si chiede quale signi-
ficato potra avere la visita 
stessa. Ormai dovrebbe esse-
re chiaro al presidente ame
ricano che il suo tentativo 
di ricatto alle spalle del Viet
nam e destinato al fallimento. 

I commenti della stampa, 
come detto all'inizio, denun-
ciano la pericolosita della stra
da scelta da Nixon ma nello 
stesso tempo ne sottolineano 
linefficacia. La Pravda, in par-
ticolare, ricorda in un com-
mento la disastrosa esperien
za di Johnson che, dopo quat
tro anni di bombardamenti 
della RDV, fu costretto ad ac-
oettare le trattative di Parigi. 

«Gli impenalisti americani 
— afferma il commento — 
hanno intensificato e allarga-
to la loro aggTess'.one, il che 
h ha portati m un vicolo cie-
co. Essi debbono alia fine 
comprendere che in Indocina 
non otterranno una soluzione 
militare J». II popolo vietnami
ta e fermamente deciso a con-
durre la sua giusta lotta e ne 
ha forze sufficient!. Esso go-
de dell'aiuto fratemo di tutti 
i paesi socialist! e del soste
gno crescente dell* opinione 
pubblica mondiale. 

«La sola declsione sensata 
— conclude la Pravda — e dl 
riprendere al piii presto possi-
bile i negoziati di Parigi che 
sono stati Interrotti dagli 
americani e di accordarsi sul
la partenza totale e urgente 
delle forze degli Stati Uniti 
d'America affinch6 il popolo 
del Vietnam decida da se la 
sua sorte. Le proposte reall-
ste dei patriot! vietnamitl 
avanzate a Parigi sono una 
buona bftse per il Tegola-
mento della question**. 

Romolo Cacc«val« 

t l l M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I M f I I I M I I I I I 

Maud Man nun i 

I.o psichiatra, il suo «pazzo> 
c la psicoanalisi 

I SUO lire, 232 pap. 

1 cagpacfl H pruduttnne 

oell* •odtef* cndaliste 

1JQ0 ttuv V.6 pag. 

Hnzo. Miscfari 

Lc lolic contiidine in (alaliria 

nel periodo 1918- ll>22 

3.200 lire, 400 pag 

gtotfe o m d m a 4eDe teoab 

4-839 & a , SS© pa». 

La crisi dei capitahsmo 

e Ie sue conseguenzc 

economiche 

2 000 lire. 380 p;U'. 

lten\T% <Tkafiai 
rpisrftat d? on* cnlonlD 

930 ftre. tG> pag, 

Aguilar, Pumarun.i 

L'csperimento militare 

in Peril 

Qlu» ta anodta*' Pedocazione 

come oita ID crnnnnc 

9QB OFO. ttt pa^ 

M i' I A 

Angola: una rivolu/niin.' 

in marcia 

1 SOD Iirr -mO IMC 

S l a t o t-

•TCl 1 m o n o ><ivi».-iua 

aca 

lueiiinx 



PAG. 16 / faffti nel mondo I* U n i t a / domenica 14 maggio 1972 

SETTIMANA NEL MONDO 

La sf ida di Nixon 
Nixon si 6 recato a tra-

6corrcre qucsta fine di set-
timana nel suo ritiro monta-
no di Camp David, lo stesso 
nel quale ha messo a punto 
le gravissime decisioni an
nunciate nel discorso di lu-
nedi. Lo ha fatto, come ha 
scritto il Washington Post, 
per rendersi « inaccessib
le » ai leaders piu rapprc-
sentativi del movimento di 
opinione pubblica che espri-
me in queste ore una con-
danna senza mezzi termini 
dell'azione da lui intrapresa, 
o per meditare sui risultati 
fallimentari di essa e sui ri-
schi anche piii disastrosi di 
un suo proseguimento a ol-
tranza? Entrambe le inter-
pretazioni sono possibili, an
che se non vi e segno che il 
presidente americano stia ri-
traendosi dalle «opzioni » 
disperate per imboccare 
quelle realistiche e ragio-
nevoli. 

Nei cinque giorni seguiti 
alia allocuzione radiotelevi-
siva di Nixon, la Settima 
Flotta ha spinto la sua azio-
ne aggressiva contro il Viet
nam del Nord oltre tutti i li-
miti raggiunti negli scorsi 
anni. Aerei e navi da guer-
ra americani sono penetrati 
nei cieli e nelle acque ter-
ritoriali della RDV per mi-
name i porti, hanno bom-
bardato e cannoneggiato 
Haiphong e Hanoi, hanno at-
taccato navi mercantili so-
vietiche e cinesi, danneg-
giandole e ferendo uomini 
dell'equipaggio. Tonnellatc 
di bombe sono state rove-
sciate sui centri abitati e 
sulle campagne della RDV, 
centinaia di civili sono stati 
uccisi, o feriti. Non sono sta
te risparmiate — a dimo-
strazione di quanto poco val-
gano le assicurazioni del 
presidente — le stesse di-
ghe del delta del Fiume Ros
so, la zona piii popolosa del
la Repubblica. La vertigino-
sa impennata dell'escalation 
e costata agli aggressori de-
cine di aerei e non ha reso 
loro nulla sui piano mili-
tare. 

E' un esito che, del resto, 
gli stessi esperti militari 
americani avevano scontato, 
come attestano i rapporti 
segreti che il Congresso ha 

LE DUC THO - La 
questione di fondo 

acquisito ai suoi atti e che 
riferiscono valutazioni del 
segretario alia difesa, Laird, 
degli stati maggiori e della 
CIA del tutto contrastanti 
con quelle dei comandi di 
Saigon. Lo stesso consiglie-
re di Nixon, Kissinger, ha 
escluso che la posa delle mi
ne e i bombardamenti sulle 
grandi vie di comunicazio-
ne possano incyjere sui ri-
fornimenti ai combattenti 
del sud prima di diverse set-
timane, e si e ben guardato 
dal garantire che incideran-
no in misura significativa 
nel periodo successivo. Le 
previsioni della stampa sono 
ispirate a uno scetticismo 
anche piu marcato: il tem
po non lavora per Nixon, ne 
per i suoi fantocci. 

Non migliori sono le 
chances sui piano diploma-
tico. « Incapace di quadra-
re il circolo vietnamita — 
ha scritto C. L. Sulzberger 
sui New York Times — il 
presidente Nixon spera, a 
quanto sembra, di riuscire 
a triangolarlo. Tlivolgendqsi 
in particolare alia Russia e. 
alia Cina, le grandi pote'ri-
z^ che appoggiano Hanoi, 
egli ha spalancato le porte 
con le scritte " pace" e 
" guerra" ed e sembrato 
suggerire una scelta ». Sulz
berger, che pure guarda 
senza alcun ottlmismo alia 
partita impegnata dalla Ca-
sa Bianca, vede un segno 
incoraggiante nel fatto che 
le reazioni sovietica e ci-
nese siano state « pacifiche» 
e cioe che non abbiano in-
cluso, una risposta militare 
alle iniziative della Settima 

Flotta. Ma Mosca e Pechino 
hanno anche posto l'accen-
to sulla loro plena solidarie-
ta e sulla continuity del lo
ro appoggio tanto alia lotta 
dei victnamiti quanto alia 
loro piattaforma di pace. Cio 
che ripropone a Nixon due 
dati di fatto fondamentali, 
o, se si vuole, uno solo: le 
scelte che egli suggerisce ad 
altri spettano a lui, l'assen-
so che manca a una «pace 
onorevole » non e quello dei 

, vietnamiti, ma il suo. v 

Lo ha ribadito, a Parigi, 
il consigliere speeiale della 
delegazione di Hanoi, Le 
Due Tho, il quale, demolen-
do i pretesti e le falsifica-
zioni con cui il capo della 
Casa Bianca aveva cercato 

, di coprire la rottura dei ne-
goziati e la « scalata», ha 
sottolineato che, nel collo-
quio privato del 2 maggio, 
Kissinger ha ' soltanto con-
fermato il rifiuto di affron-
tare il fondo del problem?., 
e cioe il tipo di potere che 
deve esservi a Saigon: se un 
governo «di concordia na-
zionale», composto da rap-
presentanti del GRP, della 
destra e delle forze neutra-
liste, come proposto dallo 
stesso GRP (nessun «gover
no comunista », nessun « ba-
gno di sangue ») o un regi
me che perpetui, anche do-
po la partenza del corpo di 
spedizione, la dominazione 
neo-coloniale americana. 

La consapevolezza ehe 
questa, e non altra, e la 
posta in gioco, anima, insie-
me con la coscienza del peri-
colo che la politica di « viet-
namizzazione >, spinta alle 

;estreme conseguenze, fa pe-
,'sare -sulla .pace mondiale, 
' uno'schleramento di gover-
! -ni, (da 'Parigi a Tokio), di 

personality (da Harriman 
ai parlamentari democrati-
ci e agli stessi ex-collabora-
tori di Kissinger) e di opi
nione pubblica, che non ha 
precedenti neppure nell'epo-
ca di Johnson e che nelle 
piazze d'America assume to-
ni di ribellione militante. La 
sfida di Nixon e raccolta. 
Nella « pace onorevole » of-
ferta dai vietnamiti si rico-
nosce Tunica via di uscita. 

Ennio Polito 

Repressa nel sangue una manifestazione a Tananarive 

La polizia del Madagascar 
massacra venti studenti 

Proclamato lo stato d'emergenza, chiuse universita, licei e scuole — Un precedente: 
I'eccidio dei contadini poveri in rivolta nel sud-ovest dell'isola — Le cause profonde 

della crisi che investe uno dei pilastri del neo-colonialismo in Africa 

Ondata di misure repressive 

ALTISSIMI UFFICIALI 
DESTITUITI IN GRECIA 
Irritata protesta dei colonnelli contro il MEC 

1 • ' : ATENE, 13 
Il «Consiglio supremo della 

difesa nazionale», presieduto 
dal primo ministro Papadopu-
los, ha deciso il collocamento 
a riposo di due altissimi espo-
nenti delle forze armate: il vi-
ce-maresciallo dell'aria Dimi-
trios Costakos, capo di stato 
maggiore dell'aeronautica, e il 
generale Vasilios Zumbas, ca
po di stato maggiore dell'eser-
cito. 

Non sono stati resi noti i 
motivi delle due decisioni, che 
fanno seguito all'estromissione 
del reggente Zoitakis. 

Secondo voci insistenti, II re
gime si preparerebbe ad allon-

tanare anche I'attuale coman-
dante delle forze armate, gene-
rale Odisseus Anghelis. 

II regime dei colonnelli ha 
espresso d'altra parte la sua 
irritazione per la presa di posi-
zione del presidente dell'esecu-
tivo della CEE, Sicco Man-
sholt, contro l'arresto del no-
to economista e professore 
universitario Giovanni Pez-
mazoglu, che negozid il trat-
tato di associazione della 
Grecia al MEC 

Le autorita hanno anche 
chiesto lo scioglimento della 
«Societa per lo studio dei 
problem! greci». 

TANANARIVE, 13. 
Nuovo massacro nella Re

pubblica del Madagascar, 
«uno dei due poli nell'Africa 
francofona del neo coloniali-
smo trionfante» (l'altro polo 
e la Costa d'Avorio). La po
lizia ha assalito un grande 
corteo dl studenti, in sciope-
ro da tre settimane, ed ha 
sparato sui dimostranti ucci-
dendone 20 e ferendone cir
ca 400. Anche un passante 
francese e stato raggiunto da 
una pallottola. Quattrocen
to persone, accusate di «isti-
gazione ai disordini» sono 
state arrestate. Nonostante 
l'orrendo eccidio, le manife-
stazioni, indette per sostenere 
la richiesta di una riforma 
scolastica e per una serle di 
altre rivendicazioni, proseguo-
no nella capitale malgascia. 
Un torpedone della polizia e 
stato rovesciato e dato alle 
fiamme e quattro agentl sono 
rimasti feriti o ustionati. Tor-
nato in fretta dalla provin-
cia, il presidente Philibert 
Tsiranana ha proclamato lo 
stato di emergenza ed ha 
chiuso universita, licel e 
scuole. 

Secondo testimoni oculari, 
gli scontri sono cominciati 
quando la polizia ha tentato 
di disperdere manifestanti 
che dimostravano contro l'ar
resto di dirigenti studente-
schi. L'edificio dove ha sede 
l'ente radiofonico del paese, 
gli uffici di una banca ed un 
supermercato hanno subito 
danni di vario genere mentre 
alcune automobili private so
no state date alle fiamme, al 
pari della sede del giornale 
Courrier de Madagascar, del 
ministero dei lavori pubblici 
e deiristituto di statistica. Il 
governo in un comunicato di-
ramato alia fine di una sua 
riunione, ha reso noto di aver 
deciso di insediare immedia-
tamente una commissione in-
caricata di esaminare le la-
gnanze degli studenti. 

E* questa la seconda repres-
sione su larga scala effettua-
ta dalle forze armate malga-
sce nell'arco di poco piii di 
un anno. Nell'aprile del 1953, 
gendarmi e paracadutisti ave
vano schiacciato nel sangue 
una sollevazione di contadini 
poveri nella zona sud-occiden-
tale di Tulear. Bilancio uffi-
ciale: 45 morti e decine di 
feriti fra i contadini, un so
lo morto e dodici feriti fra 
gendarmi e soldati. Ma secon
do il settimanale cattolico 
Lumiere i morti furono in 
realta mille. Segul un'ondata 
di arresti, fra cui i dirigenti 
del Monima (Movimento na-
zionale per l'indipendenza del 
Madagascar) Vincent Ravelo-
mamanga e Monja Jaona, ac-
cusati di aver diretto la ri
bellione. con centinaia di pro-
cessi e di deportazioni. 

Sui fatti di Tulear, il go
verno diffuse una congerie di 
informazioni che gli osserva-
tori furono unanimi nel con-
siderare non convincenti, ro-
manzesche e tendenziose. H 
Monima fu accusato di «col-
lusione con la Cina» dalla 
quale — disse la polizia sen
za peraltro fornire alcuna 
prova — aveva ricevuto delle 
armi. In realta I contadini 
avevano lottato con strumen-
ti di lavoro e zagaglie, per li-
berarsi «dalla miseria e dal-
l'ingiustizia» (sono parole di 
mons. Albert Tsiahoana), 
«dalla poverta e dalle soffe-
renze» (Monja Jaona) dal-
l'oppressione di funzionari 
non meno esosi. corrotti e 
prepotenti dei piccoli buro-
crati francesi dell'epoca colo-
niale. 

II 1° giugno si verified un 
nuovo episodio di crisi, que
sta volta al vertice del pote
re. Andre Resampa, gia «nu-
mero due » del regime, ex se
gretario generale del Partito 
socialdemocratico al governo. 
ex ministro degli Interni. ex 
vice-presidente della Repub
blica. poi ministro dell'Agri-
coltura, fu arrestato e incri-
minato per « complotto al sol
do di una (non meglio pre-
cisata) potenza straniera J>. 
Si penso in un primo mo
menta che Tsiranana volesse 
accusare demngogicamente la 
Cina. come in aprile. L'im-
prowiso richiamo dell'amba-
sciatore americano (6 giugno) 
alimento invece i sospetti che 
Resampa. fautore di una re-
visione della politica del Ma
dagascar (legami meno stret-
ti con la Francia, sia sui pia
no politico, sia su quello fi-
nanziario, tecnico e commer-
ciale) avesse trovato un so-
stegno nella diplomazia USA. 

Dalla sconfiUa di Resampa, 
comunque. usci rafforzato 
non soltanto il presidente 
Tsiranana. ma ar.rhe il mini
stro degli Esteri J?cques Ra-
bemananjara. fautore della 
apertura al go\Terno raz7ista 
sud-africano. 

Le ragioni di fondo della 
crisi che travaglia il Mada
gascar sono quelle di un 
paese che non e ancora 
u5cito dal sottosviluppo e 
dalla soggezione all'imperiali-
smo. Come tanti altri stati del 
Terzo Mondo. anche il Mada
gascar e governato da una 
borghesia burocratica. mer
cantile e piccolo-industriale, 
che oscilla fra velleita di 
sviluppo autonomo e tenden-
ze conservatrici e reazionarie. 
I borghesi malgasci si dibat-
tono fra due contraddizioni: 
quella con la soffocante pre-
senza dei capital! stranieri 
(il 70 per cento deU'economia 
moderna e controllata da eu-
ropei, il 90 per cento dei ca-
pitali investiti sono europei, 
un terzo del profitti fluisce 
all'estero) e quella. non me
no acuta, con le masse con-
tadine affamate e i proletari 
super-sfruttatl. 

Scandalo alia 
TV francese: 

il primo ministro 
costretto a 
dimettersi ? 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI, 13 

Lo scandalo della pubblici-
ta abusiva alia televisione 
francese e delle grandi cam
pagne nazionali di solidarie-
ta che, attraverso la televi
sione, hanno pompato miliar-
di dalle tasche dei telespetta-
tori per arricchire alcuni spe-
culatori, ha avuto oggl una 
svolta clamorosa: 11 primo mi
nistro Chaban Delmas, che 
ancora due giorni fa alia Ca
mera aveva coperto con la 
sua autorita la direzione del-
rente radio televisivo fran
cese (ORTP), ha annunciato 
di avere accettato le dimis-
sioni di Jean Jacques De 
Bresson e di Pierre De Leus-
se, rispettivamente direttore 
generale e presidente del con-
siglio di amministrazione del-
l'ente. 

Come sempre in questi casl 
il comunicato del governo af-
ferma che il primo ministro 
li ha ringraziati per l'opera 
svolta e che essi se ne vanno 
«con la stima e la fiducia 
del governo»: ma se si pen-
sa all'altero disprezzo col qua
le De Bresson, davanti a mi-
lioni di telespettatori, aveva 
respinto una settimana fa le 
prove schiaccianti della cor-
ruzione fornite dalle due in-
chieste parallele condotte dal
la Camera e dal Senato, se si 
pensa al tono col quale Cha
ban Delmas aveva difeso mar-
tedl alia Camera «l'opera del 
governo sotto la cui tutela la 
direzione dell'Ente aveva sa-
namente reagito all'affare del
la pubblicita clandestina», 
bisogna ammettere che la so-
luzione improwisa annuncia-
ta stamattina e stata imposta 
dall'alto. Bisogna cioe pen-
sare — e stasera LB Monde lo 
scrlve a tutte lettere — che 
il presidente della Repubblica 
ha costretto Chaban Delmas 
a sconfessarsi e ad estromet-
tere dalle loro cariche 1 due 
altissimi funzionari 

Questo sconquasso al vertice 
dell'ORFT. imprevedibile fino 
a qualche ora fa. sara seguito 
da altre misure che non man-
cheranno di colpire i produt-
tori. speakers e presentatori 
che avevano accettato di in-
tascare laute prebende inse-
rendo nelle normali trasmis-
sioni nomi e immagini di pro-
dotti da lanciare fra il pub-
blico. E poi. inevitabilmente. 
dovranno venire altre misure 
destinate a modificare le 
strutture stesse dell'Ente. a 
salvasuardarlo dall'invasione 
del capitale privato. a demo-
cratizzarlo come chiedono da 
anni i comunisti che per pri-
mi hanno aperto questa bat-
taslia sulle colonne dell'J/u-
manite e non hanno esitato a 
continuarla anche quando si 
erano trovati davanti « al mu-
ro del silenzio governativo» 
(l'espressione e ancora del 
Monde), all'omerta oortata 
fino all'aDice del potere. 

II fatto e che. di fronte alia 
enorme emozione suscitata 
nell'opinione pubblica dalla 
rivelazione dei due rapporti 
della Camera e del Senato. 
il presidente della repubblica 
ha pensa to bene di coprire 
non piu 1'ORTP. come stava 
facendo il primo ministro. ma 
il regime gollista nel suo in-
sieme che era eia uscito mal-
concio dal referendum sul-
l*Europa e che tra una decina 
di mesi dovra affrontare le 
elezioni lesislative generali: 
cosl Pomnidou e passato al-
l'azione ed ha imposto a Cha
ban Delmas — che aveva 
pensato di poire la questione 
di fiducia proprio sui proble
ms di oolitica eenerale il pros-
simo 23 maggio. contando sul
la stragrande maeeioranza 
parlamentarp sollista — di li-
quidare i due maseiori re-
soonsabili dello scandalo e di 
awiare la riforma deU'Ente. 

Ma. a questo punto. il pro-
blema non ripuarda Diu sol
tanto lo scandalo della tele
visione. Accusato di aver co
perto tutta una serie di altri 
scandali. da quello dei macel-
li della Villette a quello del
le speculazioni immobiliari. 
in cui si sono trovati immi-
schiati alcuni notabili ffollisti 
e perfino un membro del go
verno. Chaban Delmas rischia 
di non arrivare alle elezioni 
Ipeislative come primo mini
stro. 

Se PomDidou ha pensato di 
forzargli la mano oegi. vuol 
dire infatti che ha sia. in pro-
getto altri interventi ben oiii 
vicorosi: screditato. combat-
tuto da^li stessi membri del
la mageioranza che hanno 
porta to a termine l'inchiesta 
suH'ORTF e ne hanno denun-
ciato «il clima di corruzio-
ne e di venalita». Chaban 
Delmas non e piu che un 
presidente del consielio di ri-
oiego. in attesa che Pompi
dou decida se sia o no il caso 
di affrontare la erande bat-
taelia elettorale della prossi-
ma primavera con questo o 
con un altro governo. 

Con tutta probabilita. Testa
te sara 11 oeriodo buono — 
allorche milioni di francesi 
sono in vacanza e si occupa-
no meno di politica — per 11 
rambio della guardia all'Ho-
tel Matienon. 

Augusto Pancaldi 

II PCI chiama all'azione 
(Dalla prima pagina) 

ste politicamente inconsistenti 
anche per la presenza, all'in-
terno del partito di maggio-
ranza relativa, di una base 
popolare e antifascista e di 
gruppi orientati a sinistra. 
Gli interessi della democrazia 
e del Paese — afferma anco
ra la risoluzione — esigono 
una lotta unitaria delle for
ze di sinistra per costringe-
re la DC ad un cambiamento 
di fondo della sua politica: d 
questa la condizione per av-
viare un processo politico nuo
vo che jaccia uscire I'ltalia 
]uori dalla projonda crisi che 
da anni attraversa ». 

La Direzione del PCI richia-
ma, poi, il programma appro-
vato dal congresso di Milano 
e indica alcuni problemi per 
i quali 6 necessario battersi 
subito. Per la politica estera, 
i comunisti chiedono che si 
assuma una netta posizione 
contro la violazione dei dirit-
ti internazionali da parte de
gli USA in Vietnam, che I'l
talia si pronunci per la ces-
sazione dei bombardamenti 
americani, per il ritiro della 
truppe statunitensi dal Viet
nam e propongono il ricono-
scimento italiano di Hanoi. 
Tra le scelte immediate di 
politica interna indicate, fi-
gura quella dell'aumento dei 
minimi di pensione e del sus-
sidio di disoccupazione. 

L'attivita politica, come ab-
biamo detto, vive in preva-
lenza in attesa delle prossime 
riunioni degli organi dirigen
ti dei partiti. Le nuove Ca-
mere. come e noto, si riuni-
ranno il 25. II segretario del
la DC. Forlani, si e incon-
trato ieri con il segretario so
cialdemocratico, Tanassi; l'al
tro ieri si era incontrato cor. 
La Malfa e Malagodi e nei 
prossimi giorni vedra il se
gretario del PSI, Mancini. Sul-
l'incontro Forlani-Tanassi so
no state diffuse notizie a ca-
rattere ufficioso. Fonti social-
democratiche hanno fatto sa-
pere die si e discusso della 
possibilita di un centro-sini-
stra « omogeneo e solidale » 
che rifletta l'« impostazione 
originaria » di questa formula 
(che era quella. si ricorda, 
«di determinare un allarga-
mevto dell'area democratica»). 
Questo e il parere di Tanassi. 
Piu sfumate e incerte le in-
tenzioni forlaniane. 

II socialista on. Manca, 
membro della Direzione. ha 
affermato ieri che il 7 mag
gio ha segnato «il sostanzia-
le fallimento deil'ipotesi cen-
trista su cui la DC e i par
titi minori avevano puntato 
come soluzione alternativa ». 
Una soluzinne centrista, se
condo Manca, sarebbe chiara-
mente ipotecata dal sostegno 
della destra fascista. L'uni-
ca prospettiva, ha affermato 
ancora 1'esponente del PSI, 
rimane legata a una politica 
di « confronto democratico » 
che abbia il suo perno < in 
un rinnovato rapporto tra DC 
e PSI, fuori pero da ogni am-
biguita rispetto a vecchie eti-
chette legate a superate linee 
politiche con cui da diverse 
parti si vorrebbe far passa-
re, magari definendola cen-
tro-sinistra, una riesumazio-
ne piii o meno mascherata 
della politica centrista x>. Un 
rapporto tra DC e PSI, ha 
detto Manca. pud essere fon-
dato solo sulla « rottura con 
la destra*. 

II segretario confederale 
della CGIL Giuseppe Vignola 
commenta il voto del 7 mag
gio con un articolo che sara 
pubblica to da Rassegna sin-
dacale. II primo dato, egli af
ferma, 6 quello « che indietro 
non si va, non si pud anda-
re >. « Soprattutto — sottoli-
nea Vignola — il corpo elet
torale ha stroncato il disegno, 
" piu ragionevolmente " acca-
rezzato e portato avanti da 
settori politici diversi, di po-
(er far leva sulla vecchia pau-
ra del nuovo, dei lavoratori, 

dei sindacati e della loro uni-
ta, per realizzare un blocco 
moderato e conservatore che 
" utilizzasse " in vario inodo 
la sacca di riserva fascisti-
ca, che potesse costruire " un 
governo forte ", capace di so
stenere il padronato nella sua 
azione di appropriazione dei 
risultati della produttivita e 
di intensificazione dello sfrut-
tamento operaio, e che partii-
se percib dall'attacco al di-
ritto di sciopero e all'autono-
mia rivendicativa del sinda-
cato per giungere a liquidar* 
le esigenze profonde di rifor-
vie e di rinnovamento gra
duate del Paese ». In definiti-
va. afferma il compagno Vi
gnola. si puo dire « che I'uni-
ca prospettiva che il corpo 
elettorale ha con sufficient* 
chiarezza mantenuta aperta 
e quella dell'avanzata demo-
cratica nel rispetto della Co-
stituzione ». 

SCELBA n sen Scti]ba par 
lando ad Acireale, ha illu-
strato ieri il piano di un go
verno centrista. Ha detto che 
anzitutto occorre rivedere le 
leggi sui fondi rustici e sulla 
casa. Occorre, poi, « di fronte 
al fallimento tolale della 
scuala statale x>, affidarsi alia 
«emulazione» privata (cioa 
alia scuola confessionale). 
Scelba ha sostenuto che oc
corre «sopprimere il mono-
polio televisivo », vista < la 
politicizzazione della RAI-TV 
a favore della sinistra anti-
democratica »; ed occorre an
che « liberalizzare la cultura » 
dalla « schiavitii dei marxisti, 
che sono riusciti ad impadro-
nirsi dei maggiori centri cuU 
turali». Non si tratta, eviden-
temente di contestare una ad 
una le forsennate affermazio-
ni scelbiane, nostalgiche dei 
tempi del « culturame ». Esse 
bastano da sole comunque a 
dare una immagine di quello 
che dovrebbe essere l'appro 
do centrista al quale lavora 
buona parte della DC. 

AMENDOLA n c o m p a g n „ 
Giorgio Amendola, della Di 
rezione del PCI. ha rilascia-
to una intervista a Paese Se 
ra sulla situazione creatasi col 
voto. Di fronte ai problemi 
del paese, afferma Amendo 
la, < I'ipotesi di una maggio 
ranza di centrodestra, comun 
que camuffata (e cos'altro su 
rebbe un monocolore dc?). 
aprirebbe al paese prospet 
tive di grave tensione politica 
e sociale. Essa si urterebbe 
non soltanto contro Vopposi 
zione irriducibile di 9 milioni 
di italiani che hanno votato 
per il PCI, ma sicuramente 
contro I'opposiziotie del PSI e, 
ne sono convinto, contro quel
la di gruppi di repubblicani 
e socialdemocratici. E si ur
terebbe contro I'intero movi
mento sindacale, che pur nel
la sua autonomia non potreb 
be non respingere gli attacchi 
alle liberta sindacali che una 
tale maggioranza esprimereb 
be senza dubbio nella sua 
concreta azione politica >. 
Amendola ritiene concreta 
mente realizzabile la ripresa 
della collaborazione tra DC 
e PSI. « Naturalmente -~ sog-
giunge — una ripresa di que
sta collaborazione dovrebbe 
avvenire alle condizioni gia 
indicate dai compagni socia-
listi, che sono quelle di una 
coerente realizzazione di una 
politico di programmazione e 
di riforme. Non e che io non 
veda — precisa — dopo il 
fallimento di una esperienza 
di circa died anni, come an
che questa ipotesi non dia ga-
ranzie di durata e di stabili-
ta (...) ». In realta. sottolinea 
Amendola. Tunica prospettiva 
< politicamente valida * e 
quella indicata dal congresso 
del PCI. di una nuova maggio
ranza fondata sulle compo-
nenti storiche del movimento 
popolare. 

I piloti americani 
(Dalla prima pagina) 

be: non votiamo per un par
tito ma per colui che porra 
fine alia guerra ». 

E' come un leit motiv che, 
ad ogni domanda, ritorna nel
la risposta di oascuno di que
sti uomini. che dinanzi al ter-
rore scatenato sui Nord Viet
nam, su Hanoi, su case, scuo
le, e ospedali. vivendolo negli 
stessi rifugi in cui in questi 
giorni centinaia di mighaia di 
civili sono costretti a passare, 
con il cuore in gola. ore e 
ore e lunghe giornate di pau-
ra, hanno deciso di nbellarsi 
E hanno capito un'altra cosa 
forse, quel che dice Lynn 
Guenther con decisione: «In-
sisto che i bombardamenti 
non potranno mettere in gi-
nocchio il popolo vietnamita ». 

« Cosa pensate dei bombar
damenti di scuole e ospe

dali? ». 
« E' difficile distinguere gli 

obiettivi, ma quel che avete 
visto e testimoniato e oerta-
mento vero. Ora lo vediamo ». 

«Che cosa pensate debba 
fare, secondo voi, 11 popolo 
americano per porre fine al
ia guerra? ». 

E* Wilber. il piii anziano. 
che leva !a voce su quella 
deali altri: « I miei figli — ho 
quattro ragazzi — il mlo po
polo debbono agire al piii pre 
sto con tutte le forze». 

L'incontro finisce. d o p o 
mezz'ora, su questa frase. Gli 
otto piloti si alzano. sorrido-
no. ringroziano. 

« Avete un messaggio parti
colare per i vostri cari? » 

«Dite alle nostre famiglie 
che stiamo bene, abbiamo re-
golarmente notizie e pacchi. 
e un solo desiderio. rivederli 
al piii presto » 
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