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Entusiasmaiite provadi unita e di combattivita attorno a obiettivi di largo interesse nazionale 

per una iticadisvi 
Folte delegazioni di tutte le altre categorie dell'industria, dei servizi, del pubblico impiego - Migliaia di braccianti e di lavoratori deila terra, particolarmente del Mezzogiorno - La parte-
cipazione degli studenti - Present! rappresentanze delle Regioni, dei Comuni, delle Province con i loro gonfaloni - Calorosa accoglienza della popolazione romana - II comizio a S. Giovanni 

Una veduta parziale dell'immensa fo!!a che ha partecipato in piazza San Giovanni al comizio unitario che ha concluso I'indimenticabile manifestazione dei metalmeccanici 

FORZA E MATURITA' 

POTENTE, d'una grandio-
sita senza pari e stata 

la manifestazione di ieri, 
indimenticabile la giornata 
che Roma ha vissuto. Due-
ccntomila, duecentocinquan-
tamila metalmeccanici, af-
fluiti da tutta Italia hanno 
dato una prova straordina-
ria di forza, di unita, di com
battivita, di organizzazione. 

La piu importante catego-
ria dell'industria ha cosi in-
discutibilmente segnato, nel-
la durissima lotta che va 
conducendo, un rilevante 
successo. Nei. quattro cortei 
che puntavano su Piazza San 
Giovanni si e avuta l'imma-
gine chiara del vastissimo 
schieramento , di - alleanze 
che i metalmeccanici hanno 
•aldato attorno a se. Le tre 

" confederazioni nazionali, le 
rappresentanze delle altre 
categorie lavoratrici, le orga-
nizzazioni contadine, le asso-
ciazioni del ceto medio pro-
duttivo, i partiti democrati-
ci, i giovani, gli studenti, gli 
esponenti di comuni, provin
ce e regioni, e con loro le 
masse di lavoratori e di po-
polo di Roma, hanno espres
so agli operai, ai tecnici, 
agli impiegati della metal-
meccanica un sostegno che 
va molto al di la di una so-
lidarieta generica. Vi e la 
chiara consapevolezza di una 
battaglia comune, il cui esi-
to interessa tutti. 

Dunque 11 tentativo di iso-
lare i reparti decisivi della 
classe operaia e fallito, co-
si come e fallito il vergogno-
so sforzo propagandistico di 
attribuire ai lavoratori.' ai 
loro sindacati, alle loro ri-
vendicaziont la responsabili-
ta per le difficolta nelle qua
il l'economia del Paese e sta
ta trascinata dal govcrno e 
dalle classi dominanti. Que-
fto tentativo, questo sforzo 
•Wl'awersario e fallito gra-

zie alia maturita con cui i 
metalmeccanici hanno impo-
stato la loro azione: e que
sto vale sia per la piatta-
forma contrattuale, che af-
fronta i problemi dei salari, 
deH'orario, degli organici, 
delFambiente di lavorq in 
termini corrispondenti . ai 
reali bisogni - di sviluppo 
economico del paese, sia 
per la visione generate di 
rinnovamento e di riforma 
che da respiro alia intera 
prospettiva del movimento 
sindacale. E' merito storico 
dei lavoratori e delle loro 
organizzazioni aver posto in 
primo piano, da protagoni-
sti, i temi dello sviluppo del 
Mezzogiorno e quelli della 
politica delle aziende pub-
bliche, e di essersi impegna-
ti nella lotta su questo ter-
reno, in stretto collegamen-
to con le proprie sacrosante 
richieste immediate. La ma
nifestazione di ieri a Roma 
si e cosi direttamente ricon-
giunta a quella di Reggio 
Calabria. 

Si e trattato di una splen-
dida risposta - al padronato 
reazionario, che si era illu-
so di poter impunemente 
provocare i metalmeccanici 
e di poter battere i sinda
cati imponendo loro un ruo-
lo subaltemo; e al govcrno 
di centro-destra che con la 
sua linea antiriformatrice 
ha dato e da obiettivo e con-
crcto appoggio alia ottusa 
resistenza del grande capi-
tale sfruttatore. L'immenso 
raduno nazionale ha sottoli-
neato la necessita urgente 
di una di versa linea econo-
mica e sociale. E ha sotto-
lineato al . tempo stcsso 
quanto sia. alto e serio il 
grado di coscienza unitaria 
della classe operaia, che 
niente concede aU'awentu-
rismo irresponsabile. . 

La lotta ora va avanti. Ma 
a nessuno e lecito non tener 
conto della lezione di ieri. -

Tutta la forza, I'entusiasmo, la combattivita della classe operaia in quesfa manifestazione 
di Roma, in quesfa giornata di lotta eccezionale per slgnificato politico'e dimenstone. I me
talmeccanici hanno dato tutto: rria i quattro mesi di lotta, dura, difficile, contra un padronato 
intransigente e provocatore, per II rinnovo del coritratto, sembrano non pesare sui lavoraforL 
La loro generosita e senza pari. E* la generosita della classe operaia italiana, di clii si batte 
da piu di vent'anni, con immutato slancio, per cambiare questa societa, dichi vuole la giu-
stizia sociale, la democrazia. il rinnovamento del Paese. Per le vie di Roma hanno manifestato 
in duecentocinquantamila. Forse" piu. Con i metalmeccanici ci sono tutte le altre categorie 

dell'industria. dei servizi, del 
pubblico impiego. Ci sono mi
gliaia e migliaia di braccian
ti, di lavoratori della terra. 
Gil operai del Nord uniti a 
quelli del Sud, gli occUpati 
uniti ai disoccupati. Le forze 
del mondo del lavoro unite 
agli studenti, alle forze della 
scuola, ai ceti intermedi. 

II valore della manifestazio
ne di Roma e questo: la clas
se operaia ha dimostrato di 
saper assolvere alia sua fun-
zione nazionale, di sapersi far 
carico dei grandi problemi na-
zionali di sviluppo economico 
e sociale. I metalmeccanici, 
anche dal punto di vista vLsi-
vo, con la loro mobilitazione, 
con le iniziative sviluppate in 
tutto il paese, si sono confer-
mati come la punta di diaman
te di uno schieramento di clas
se che si pone oggi due obiet-
tivi di fondo: salvaguardare e 
portare avanti le conquiste 
realizzate in fabbrica nel 1969. 
cambiare i meccanismi (sfrut-
tamento, bassi salari, disoccu-
pazione) che sono stati alia 
base del distorto sviluppo e-
conomico voluto dalle forze 
del capitale, dalle forze poli
ticly moderate e conservatrici. 
II simbolo di questa politica 
che ha gettato 11 paese in una 
situazione difficile, pericolosa 
per le stesse tstituzioni demo-
cratiche, e il governo Andreot-
ti- Malagodi. E contro la poli-

. tica del governo sono stati in-
dirizzati gli slogan piu sfer-
zanti, le battute piu vivaci, le 

, vignette; i cartelli piu duri. 
II movimento sindacale — lo 

: hanno rjpetuto per ore ed ore 
in duecentocinquantamila nei 
quattro grandi cortei che han
no percorso le strade della ca
pitale — non si attesta su po-

, sizioiti di difesa, pur legittime, 
delle conquiste realizzate In 
quest! anni. 

A Roma sl e detto chiaro e 
tondo che queste conquiste 
non st toccano e che da cid 
che il movimento dei lavorato
ri ha strappato in tutti questl 
anni blsogna partire per anda-
re piu avanti. «H disegno di 
piegare la parte piu combatti-

Al Consiglio dc 
forti cont ras t i 
sul governo e 

la linea politica 
a II presidenfe del Senafo, Fanfani, ha ammesso nel suo 

infervenfo che la situazione italiana si e aggravata nel-
I'ultimo anno (sotto la gestione del governo Andreotti-
Malagodi).' Nella stessa sedufa, I'on. De Mita si e 

dimesso dalla vice-segreferia dello «Scudo crociato >, 
affermando che lt> presenza dell'attuale governo i i u n 
ostacolo» al dialogo politico. Nella seduta ' di oggi -

-- dovrebbero parlare quasi tulti 1 c leader * del Partito,' 
Mora, Rumor, Oonat Cattin, Taviani, ecc. A PAG. 2 

Mozione del PCI 
sullo spionaggio 

telef onico e 
sulle schedature 
• Oilaga a macchia d*ollo k» scandalo della intarcattaxioni 

falefanicha. In casa di un < funzionario prtpasto ai 
servizi pubblki* ana perquisixtaiw, ordinata dal magi-
strafe, ha fatto rimrtnir* material* par la ragisfrazion* 
di tefafenafa • nastri con colloqui incisl. Perqulsifo 
ancha 1'ufficio di un nolo c detective privato», noto 
per la sue simpatie fascist*. S«lla vlcenda i parlamantari 
dal PCI r.anno presentato una mozione alia' Camera 

A PAGINA f 

AL COMITATO CENTRALE E ALLA CCC 

Si e concluso il dibattito 
sul rapporto di Berlinguer 

II Comitato Centrale e la Commissione Cenfrale di Con
trol lo hanno concluso ieri sera i loro lavori approvando 
ali'unanimita una risoluzione il cut testo pubblicheremo 
domani. 

Nel corso deU'ultima giornata di lavori erano intervenuti 
i compagni • Poll, Giovanni Berlinguer, Galeffi, Valenzi, 
Lina Fibbi, Terracini, Amos Cecchi, Macaluso, Pasquini, 
Tortorella, Pafaccini, Anita Pasquali, Roasio, Cacciapuoti, 
Calonaci e Marisa Passigli. II dibattito e stafo concluso 
dal compagno Enrico Berlinguer. Del suo discorso daremo 
domani il resoconto. 

II CC e la CCC hanno quindi approvato aU'unanimita 
la proposfa della Direziona del Partito di nominare il j 
compagno Gianni Giadresco, membra del CC, responsabile 
della Sezione di lavoro ceti medi • associazionismo. ' 

II CC e la CCC hanno anche sancifo la nomina del 
compagno Guido Cappelloni a responsabile della Commis
sione di amministrazione, Incarico che gli era stafo affidato 
dalla Direzione subito dopo la scomparsa del compagno 
Roberto Marmugi per evifare una soluzione di continuita 
in questo lavoro. 

Nel corso dell'intera giornata, la sede del CC e stata 
visifata da folte delegazioni di lavoratori metalmeccanici 
affluiti a Roma per la grande manifestazione di ieri 
mattina. • 

Alle pagine 9 e 10 pubblichiamo il resoconto degli 
inferventi del pomeriggio di giovedi (Marangoni, Petroselli, 
Minucci, Trenfin, Ingrao, Gallo, Ceravolo, Ragionieri, Inv 
beni, Guerra e Galluzzi) e della giornata di ieri. 

Alessandro Cardulli 
(Segue a pagina 4) 

OGdl aggrediteli 
pOME i lettori gih sanno, 
^ Valtro ieri sera, in TV, 
a ft Tribuna politica». d 
stato irasmesso un incon-
tro-stampa • (moderatore 
Jacobelli) i cui protagoni-
sti erano U segretario del 
PSI on. De Martina e tre 
giornalisti, Fausto De Lu-
ca, Angela Narducci e Al
berto Senstni. Prima di di
re cid che pensiamo del-
Tincontro, vorremmo per-
metterci di rivolgere una 
domanda personale al col-
lega Sensini, che e, a sua 
insapula, un nostro amico. 
Percht Sensini si trucca 
da Silvio Pellico? B" ben 
vera che a egregie cose 
il forte animo accendono ' 
Vurne de" foril, o Pinde-. 
monte, ma non pensa Sen- .-
sini che basterebbe il suo' 
naturale sembiante per ri-

chiamarci alia serieta del
ta vita e al suo grave, fa-

' ticoso fluire? 
Cid detto (del tutto df 

passata), siamo lieti di ri-: 
- conoscere ' che • Vincontro 
televisivo di giovedi sera • 
e stato esemplare per cor- •• 
rettezza. chiarezza e sem-
plicita. Si poteva, natural-' 
mente, dissentire dalle opt-' 
nioni espresse dall'interro- • 
goto e, nella misura in cui \ 
apparivano sottintese, dagli • 
interroganti, ma non si po- > 
teva non apprezzare la ci-" 
vilta del coUoquio, con-
dotto da giornalisti capa- -
ci di rivolgere domande 
brevi e nette a un inter-

• vistato, il segretario so-
• cialista, che ha voluto e 
saputo semprc rispondere. 
con pacata ed esauriente 
limpidezza, Credi'amo che 

tutti concordino con que
sto nostro giudizio, tranne 

'• uno. Enrico Mattei, il qua
le ieri sul aResto del Car-
lino* ha scritto che Vono-
revole De Martino «ri-
spondeva alle domande di 
un gruppo di giornalisti 
accuratamente scelto dal 
prowidi registi di "Tribu
na politica" in modo da 
dargll il minor fastldio 
possibile ». 

Bisogna tener presente 
che I'autore di queste ri-
ghe non e un giornalista 
qualsiasi come tutti nok 
egli e un alto dirigente 
della RAI-TV, ed ecco la 
idea che si fa di * Tribuna 
politica » e dei suoi compi-
ti, che, secondo lui, non do
vrebbero essere quelli di 

Jnformare, chiarire e illu-
strare nel modo il piu pos

sibile obiettivo e onesto. 
i ma di presentard delle bel
le ed edificanti risse alia 

' Mangione, con lancio di in-
. vettice ed emissione di 
ruggiti. Gli uomini politt-. 
ci, secondo questo supre-

'< mo «es'ponente ' televisivo, 
non debbono essere messi 
in condizione di spiegarsi 
e, se ci riescono, di per-
suadere, ma debbono ve
nire infastiditi e confusi, 
insomnia, come si usa dire, 
«incastrati v. Ecco come la 
pensa un liberate, perchi 
Enrico Mattei e un libera
te, Ticordatcvelo sempre. 
Ma riconosciamo che vi oc-
correrU una memoria - di 
ferro. 

Fortebraccio 
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Dopo la conferma della « centra I itd » da parte di Forlani 

FORTI CONTRAST! NELLA DC 
Fanfani ammette che la situazione si e ulterior mente aggravata ma non precisa i termini delle 
sue proposte politiche - De Mita si dimette da vice-segretario attaccando il centro-destra - Gal-
loni: « Occorre una spinta riformatrice maggiore e piu seria» - Intervento di Piccoli - Dichiara-
zioni del compagno Barca sulle decision! del governo per la fiscalizzazione degli oneri sociali 

Lo stato dl profondo ma-
lessere esistente all'interno 
della Democrazla crlstlana si 
e espresso lerl In una brusca 
lmpennata del lavorl del Con-
aigllo nazionale, che prose-
gulranno anche oggl. La re-
lazione dl Forlani — lo si era 
potuto avvertire dal primi 
commentl — aveva raccolto 
plu rlserve che approvazlonl. 
Solo Andreottl, In deflnitiva, 
si era rltenuto pago della 
nuova dlchlarazlone dl ap-
pogglo democrlstiano al gover
no dl centro-destra. Vi era 
stata, perd, molta incertezza 
nelle correntl sulla necesslta 
o meno di aprire 11 fuoco 
congressuale In questa ses-
sione del massimo organo di-
rigente nazionale del Partito; 
cid che e accaduto lerl sta a 
testimoniare che le acque si 
sono agitate. 

E le conseguenze del mu-
tamento di cllma sono tutto-
ra dlfflcllmente prevedlbili. 

Intanto, le sinlstre derao-
cristiane hanno rinnovato 1 
loro attacchl al governo, e 
anche — nella loro maggio
ranza — alia segreterla del 
Partita Alia trlbuna, pol, e 
comlnclata la sfilata del mas-
simi leaders (Fanfani ha aper-
to la serie), mentre 11 glorno 
prima non era certo che essl 
si impegnassero nel dlbattito. 
II vice-segretario del Partito, 
on. De Mlta, ha presentato, 
lnfine, le dlmissloni, dopo un 
periodo dl incertezza che du-
rava dal momento della na-
scita del governo Andreottl-
Malagodl. 

II senatore Fanfani, con 11 
proprio intervento, ha svilup-
pato ancora una volta un dl-
scorso in larga mlsura In 
chlave metodologlca, Da qui, 
anche, molte dlscussionl in
terpretative nel corrldol. Rl-
spetto all'attuale governo, 11 
presidente del Senato ha vo-
luto anzitutto precisare che 
egli, dopo le elezlonl politi
che, aveva aipotizzato una 
via diversan; soltanto An
dreottl ebbe 11 ncoraggio* dl 
formate 11 ministero, «pcr 
affrontare problemi urgenti 
col sostegno delle forze di-
sponibili e senza dlcun pro-
posito di svolta* (cosl defl-
nlsce Fanfani 11 centro-de
stra). II dlscorso dl Fanfa
ni e costituito, pol, da par
ti che affrontano in mo-

BARLEnA 

Militant! 

del « Manifesto » 

decidono 

di chiedere 

I'iscrizione al PCI 
BARI. 9. 

H Centro d'lniziativa comu-
nista del a Manifesto » di Bar-
letta ha chiuso i battenti. La 
maggioranza del militanti ha 
approvato un documento nel 
quale si decide di chiedere 
I'iscrizione degli aderentl e 
dei simpatizzanti al PCI, men
tre alcuni militanti hanno gia 
presentato individualmente la 
domanda d'iscrizione al no
stro partito e alia FGCL 

11 documento e stato invla-
to a tutti i gruppl aderentl 
al a Manifesto» della Puglia 
per aprire un dlbattito. Un 
incontro e stato chiesto dai 
militanti di Barletta con le se-
greterie del PCI di questa cit
ta e con le segreterie provin
cial!. 

H documento contiene una 
analisi delle esperienze del 
gruppo barlettano e delle seel-
te operate in quest'ultimo an
no, che sono alia base deila 
crisi non solo di questo grup
po ma dl tutte le formazio-
ni extraparlamentari che han
no operato in Puglia ed In 
modo particolare nel barese; 
vi si critica in particolare la 
decisione del gruppo del « Ma. 
nifesto » di presenters! alle ul-
time elezlonl politiche con 
una propria llsta, contribuen-
do a disperdere voti prezio-
si di sinistra. Nel documen
to si esprime in pari tempo 
la consapevolezza che nel 
Mezzoglorno nessuna batta-
glia democratica e rivoluzio-
naria pud essere condotta pre-
scindendo dalla forza e dal 
ruolo del PCL 

Morto il senatore 

missino 

De Marsanich 
E' roorto ieri sera a Roma 

Bella Eua abrtazione di via 
Archimcde, il presidente ono-
rario del MSI-Destra Naziona
le, sen. Augusto De Marsanich. 
H sen. Augusto De Marsanich 
era nato il 13 aprile 1891 a 
Roma. Dal 1933 al '43 fece 
parte del governo fascista pri
ma come sottosegretario alle 
comunicazioni e poi alia marina 
mercantile.. 

Dopo 1*8 settembre 1943 ave
va aderito alia cosidetta repub-
blica di Said. Era stato il se-
condo segretario nazionale del 
MSI e succcssivamente presi
dente del partito. Nel 1953. nel 
1958 e nel 1963 era stato eletto 
feputato nella circoscrizione di 
•Wna. Nelio elezioni del 1968 
mm ftato ektto senatore. 

do generate alcuni del pro
blemi polltlci attualmente In 
discussione. Rlguardo alia di
scussione sulle formule di 
governo, egli-afferma che su 
questo punto 1 partiti <mon 
sempre risposero a tonoa, e 
quindi la risposta dell'elettora-
to, nel 1972, «non fu chia-
rissitna ». « Per coerenza — ha 
detto Fanfani —, non essen-
do risolti i problemi dl un 
anno ja, ed essendosi aggra
vata la situazione, quella do
manda deve essere riproposta 
m sede congressuale. Da quel
la risposta prendera conse-
guenti modulazioni il com
plete assolvimento dell'lstan-
za, rlpetutamente presentato 
da molli. di intenslflcare il 
dialogo con il PSI, per died 
anni alleato di governo e da 
un anno restato estraneo alia 
coalizione ». 

Dopo questo riconoscimento 
dell'aggravamento della situa
zione avutosi col centro-de
stra. e dopo l'accenno al PSI, 
II presidente del Senato ha 
aggiunto che 11 dialogo tra le 
forze politiche si pud lpotiz-
zare, «anche per tentativi 
parziali» (cenno alia possi
bility di un ministero dl 
transizione? oppure, plu pro-
babilmente, a sondaggi politl-
ci pre-congressuali?), «in at-
tesa del Congresso e in pie-
nezza durante e dopo il Con
gresso, sempre che si sia assi-
stiti dalla volonta di tutto il 
Partito di ricercare serena-
mente, e senza preferenze o 
preclusioni aprioristiche, - cid 
che di meglio pub e deve es
sere fatto » (e evidente in que-
ste frasi la nota posizlone di 
Fanfani riguardo alia «rever-
sibilita delle formule»: trat-
tative, in sostanza, In ognl di-
rezione). 

Nella mattinata dl lerl era 
lntervenuto anche De Mlta. 
Nel giustificare le proprie di-
mission! dalla carica dl vice-
segretario (11 minlmo che 
si possa dire e che giungono 
almeno sei mesi in ritardo), 
egli si e riferito essenzialmen-
te alia propria opposizlone al 
governo Andreottl, la cul pre-
senza acostituisce un insor-
montabile ostacolo al chiari-
mentor>. De Mita ha anche 
tentato una flebile giustlflca-
zione della politica forlania-
na, dioendo che vi e stata una 
«superflciale identificazione 
fra centralita e centrismo* 
(ha taciuto, perd, che un'lden-
tiflcazione siffatta era nelle 
cose!) ed ha risposto' al se
gretario del PLI, che e da 
c respingere nettamente» 11 
rozzo ricatto « o centro-destra 
o elezioni anticipate». De Mi
ta ha riproposto un governo 
DC-PSDI-PRI, giudicando ne-
gatlvamente la convocazione 
del Congresso nelle attuali 
condizioni. 

Un altro leader basista, lo 
on. Gallon!, ha attaccato vi-
vacemente la llnea esposta da 
Forlani, affermando che e sta
to sottoposto al Consigllo na
zionale non tanto un a docu
mento politico conttngente*. 
quanto e soprattutto una 
a piatta/orma di linea politica 
della maggioranza costitutta-
si in occasione della forma-
zione dell'attuale governo che, 
in base al sistema eleltorale 
approvato, tende a presentarsi 
unita attorno al segretario po
litico uscente e al presidente 
del Consiglio in carica». In 
aitre parole: la linea forlania-
na e stata e riotane 11 suppor-
to del centro-destra. Gallon! 
ha soggiunto che l'incontro 
tra DC e socialist! deve av-
venire a in termini diversi da 
quelli della passata legisla-
tura ed accettabili dal nostro 
elettorato*. e deve avvenire. 
altresl, su « una linea di spin
ta riformatrice maggiore, piu 
seria e piu responsabile ». Per 
arrovesciare certe linee di 
tendenza, comunque, noccor-
rono barche con timonieri 
esperti e di prima grandezza 
al Partito e al governo, senza 
alcuna preclusione, purchi 
sappiano e vogliano navigare 
su una rotta precisa e prede-
terminata ». 

Molto critici anche altri in
tervene della sinistra. II prof. 
Ardigd ha ricordato, tra l'al-
tro, che nel Congresso del '69 
la DC si dichiard unanimemen-
te per la ripresa del centro-
sinistra, mentre con il gover
no Andreottl si e operata una 
inversione nelle alleanze sen
za nessun avallo congressua
le. L'on. Vittorino Colombo ha 
critfeato Forlani per il fatto 
che egli non abbia replicato 
alia relazione di Bignardi, «to 
quale coinvolge direttamente 
anche la DC*. II prof. Elia. 
moroteo, ha detto che, con 
Tattuale segreterla. si e scam-
biato il dialogo elettorale con 
un mandato degli elettori per 
la presente formula di gover
no, ma se cosl fosse — ha sog
giunto — «aprebbero ragione 
Tanassi e Bignardi quando di-
chiarano che non si pud usci-
re da questa coalizione senza 
lo scioglimento anticipato del
le Camere*. 

Nel pomeriggio e lntervenu
to anche Piccoli, capo-gxuppo 
dei deputati dc e uno dei di-
rigenti del gruppo doroteo. 
Anch'egli, come gia aveva fat
to Fanfani, ha chiesto a De 
Mita dl restare al suo posto. 
Ha svolto, poi, un disccrso 
pieno di appelli all'unita del 
Partito democristiano, che nel-
l'attuale contesto dello «Scu-
do crociato » sono risultaU dif-
ficilmente comprensibili. Se-
condo Piccoli, che si e dichia-
rato contrarlo a qualsiasi 
«zmoto di potere*, sarebbe 
pericolosissimo se 11 Congres

so dc « si risolvesse in un re
ferendum, stolto e avvizzito, 
sul "si" o sul "no" al Partito 
socialista, perchd — ha detto 
— questo "si" Vabbiamo gia 
pronunciato, ma d un "si" che 
ha bisogno di considerare, con 
fermezza e con distacco, per il 
bene stesso della formula di 
centro-sinistra, le condizioni 
di recuvero». 

H Consigllo nazionale dc do-
vrebbe concludersi oggi con 1 
discorsi di Andreottl e Forla
ni. Parleranno — cosl almeno 
e stato annunciate — quasi 
tutti i leaders: Moro, Donat 
Cattin, Rumor, Taviani, ecc. 

DMKIA | j compagno Luciano 
Barca, a proposito della fisca
lizzazione degli onerl sociali, 
ha rilasciato all'̂ DW-iCronos 
la seguente dlchlarazlone: 
«Sfamo decisamente contrari 
al progetto di fiscalizzazione 
degli oneri sociali approvato 
dal governo. Esso serve soltan
to a regalare circa 1.000 mi-
liardi agli industriali senza 
risolvere alcuno dei problemi 
che stanno alia base dell'at
tuale grave crisi economica, 
sociale, politica. A mio avvi-
so il prowedimento di fisca
lizzazione per il modo in cui 
e stato concepito rischia ad-
dirittura di aggravare questi 
problemi». 

C. f. 

Mafia e antimafia 

La DC copre Matta? 

Dopo un intenso dlbattito fra forze politiche, sindacali o movimento studentesco 
• i ' i i - I , i i i . . , — _ 
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Unitaria condanna della serrata 
* t 

imposta all'Universita Bocconi 
Unanime richiesta di riaprire I'ateneo, di allontanare la polizia, di ripristinare i diritti democratic!, 
di ammettere all'interno le forze politiche e sociali — Interventi di giovani comunisti, socialist!, dl 

rappresentanti dei partiti e dei sindacati, del Movimento studentesco 

II deputato dc Giovanni Mat
ta ha affermato, in un'arro-
gante intervistacolloquio ri-
lasciata al quotidiano torine-
se di Agnelli, che sarebbe sua 
intenzione restare nella com-
missione parlamentare incari-
cata di indagare sulla mafia 
siciliana: «per tutelare — co
me egli ha detto — me e i 
miei amicin. Fra gll «amici» 
dell'on. Giovanni Matta, che 
si sa, sono molti, ed nautore-
voli», &, fra gli altri, il boss 
palermitano della speculazio-
ne edilizia, Vassallo. La pre-
senza del deputato dc Giovan
ni Matta nell'Antimafia d sta
ta giudicata, com'e noto, «in-
compatibile» anche da due 
suoi colleghi di partito. La 
Commissione si & dimessa, per 
potersi ristrutturare in modo 
da consentire la presentazio-
ne di concrete ed efficaci in-
dicazioni operative al Porta
mento, al Paese ed al gover
no. Tutti i partiti dell'arco 
costituzionale hanno gia prov-
veduto a designare i parla-
mentari che della nuova com

missione dovranno fare parte. 
Tutti, meno uno: guarda ca-
so, meno la DC. Perchi? Nes-
suno, finora, lo aveva capito. 
Ma ecco I'intervista-coUoquio 
a La Stampa dell'on. Giovan
ni Matta, il quale dichiara che 
la sua « decisione » di restare 
nell'Antimafia godrebbe della 
«plena solidarieta del Parti
to ». Questo potrebbe spiega-
re, in effetti, molte cose; co
munque, sta ad indicare che 
e'e abattaglian, nelle file dei 
gruppl parlamentarl dello 
ascudo crociato», anche su 
questo personaggio che, in 
buona sostanza, vorrebbe con-
tinuare a giudicare se stesso 
ed a proteggere i suoi potenti 
« amid ». L'intervista-colloquio 
dell'on. Giovanni Matta e sol
tanto un goffo tentativo per 
far pendere la bilancia da una 
parte? La « plena solidarieta » 
che egli vanta del partito 6 
una pura millanteria? Lo ve-
dremo non appena la DC si 
decidera a designare i propri 
rappresentanti nella nuova 
Commissione. *• 

Dal noitro corrispondente 
MILANO. 9 

Nel salone-mensa del pen-
sionato, gremito da centinaia di 
studenti, si e tenuta questa 
mattina un'assembiea unitaria 
sul problema della serrata del-
I'ateneo decisa dal consiglio di 
amministrazione della Bocconi. 
Erano present! rappresentanti 
del PCI, della DC. del PSI. 
del PRI. della CG1L. del Comi-
tato nazionale universitario e 
del Consiglio provinciate. II dl
battito e stato serrato, spesso 
aspro e polemico (d'altronde a 
Milano il rapporto tra forze pa 
litiche e mondo studentesco non 
e mai stato ne facile ne linen-
re). ma sostanzialmente unita-
rio sui punti fondamentali po-
sti in discussione: immediata 
riapertura dell'universita, allon-
tanamento della polizia in oc
casione di riunioni e manifesta-
zioni studentesche, pieno ripri-
stino dei diritti democratici di 
riunione per tutte le componen
ts universitarie. apertura del
l'universita alle forze politiche 
e sociali del quartiere. 

L'assemblea. presieduta dal 
professor Draghi. docente di 
sociologia. e stata aperta da un 
breve intervento di un giovane 
che ha parlato a nome dell'inte-
ro movimento degli studenti del
la Bocconi. Si sono quindi sue-
ceduti al microfono studenti ap-
partenenti alle diverse organiz-
zazioni operanti all'interno del-
l'Ateneo: tutti, aderenti al Mo-

Un altro grave episodio della strategia della tensione 

Bomba carta esplode a Genova 
contro il Palazzo dei giornali 

Per fortuna non si sono avute vittime - La questura parla di«attentato dimostrativo»- La condanna 
dei giornalisti - La Federazione comunista sottolinea il marchio tipicamente fascista della provocazione 

MILANO 

Sette ordini di cattura per 
I'occupazione del « » 

Si tratta del penstonato per gli studenti della Bocconi 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 9. 

Per alcuni episodi awenuti al 
penstonato studentesco « Bassi-
ni > sono aperte dalla procura 
della Repubblica quattro istrut-
torie che verranno presto riu-
nite nelle man! del sostituto 
Alma. Questi per ora precede 
per uno degli episodi e precisa-
mente un'occupazione che sa
rebbe awenuta il 22 novembre 
scorso. per solidarieta con una 
cameriera in prova che era 
stata licenziata. II magistrato 
ha gia inviato dodici comunica-
zioni giudiziarie e spiccato sette 
ordini di cattura. uno di questi 
a carico del ventitreenne Adelio 
Limonta. laureando in legge. e 
gia stato eseguito. 

Dal sostituto Riccardelli. si e 
presentata a sporgere denunzia. 
accompagnata dall'avv. Terzf. 
l'insegnante del Cattaneo, Con-
cetta Malcangi. 

Alio stesso magistrato da 
parte del dottor Luigi Lo-
berati. aggredito la sera del 
7 febbraio scorso da teppisti fa
scist!. e stata presentata denun-
cia contro ignoti per lesioni vo-
lontarie aggravate dal numero 
dei responsabili e dall'aver que
sti agito per motivi abietti. 

L'operaio Roberto Piacentini. 
ferito nella sparatoria alia Boc
coni. si & costituito parte civile, 
dichiarando di ritenere di essere 
rimasto vittima di un tentato 
omicidio volontario. 

p.l.g. 

Rotte 
le trattative: 

Palermo 
senza pane 

PALERMO. 9. 
Da ieri fomi chiusi nel ca-

poluogo siciliano: 11 pane si 
acqulsta dl nuovo alia «bor-
sa nera » dopo la rottura del
le trattative con 1 sindacati 
del panettierl provocate dai 
padroni del forni quando sem-
brava che stesse per raggiun-
gersi un accordo sugll aumen-
ti salariali al centro della ver-
tenza. 

E' ripreso lo sciopero, che 
era stato sospeso perche la 
controparte aveva dato ad In-
tendere di volersi accordare. 

Al termine di una lunga ed 
estenuante discussione in pre-
fettura rassociazione padrona-
le — diretta dai proprieta-
ri dei piu grossi esercizi — ha 
gettato la maschera: a una 
proposta dl «mediasione» del 
prefetto di Palermo, infattl. 
che aveva chiesto 15 glornl dl 
tempo per ritoccare 1 prezzl 
del pane (che con Inaudita pe-
rentorieta il rappresentante 
dello Stato ha dlchlarato di 
ritenere «comunque inevita
ble») i fornai hanno rispo
sto che loro II rincaro k> pre-
tendono subito. 

In memoria di 

CAMILLA PAJETTA 
la famiglia sottoscrive L. 10.000 
per rUnlt*. 

Milano 10 febbraio 1973. 

Rinvioto a martedi 

il processo 

per rattentato 

al PSI di Brescia 
BRESCIA, 9 

H processo contro 1 sei fa
scist!, accusati dell'attentato 
dinamitardo alia federazione 
socialista bresciana, e stato 
rinviato a martedi prossimo. 

n tribunale ha accettato la 
richiesta di proroga dei termi
ni, presentata dalla difesa, re-
splngendo peraltro con la stes-
sa ordinanza, la richiesta di 
istruzione formale del proces
so — e quindi 11 suo rinvio 
nel tempo — e quella della 
liberta prowisoria per i sei 
imputatl. 

I legal! del fascist! In pre-
cedenza hanno dato lettura 
dell'istanz* inoltrata alia Cor 
te dl cassazione perche il pro
cesso si tenga in altra loca
lity, per ulegiUlma susplcio-
ne. A questo proposito va rile-
vato che 11 PM si e dlchlarato 
contrarlo al trasferlmento del 
processo. 

Accuse 

di vilipendio 

per un manifesto 

sulla polizia 
MILANO. 9. 

La questura e anche la Pro
cura di Milano. con una grave 
iniziativa. hanno aperto — tra 
mite il sostituto Viola — un 
procedimento per vilipendio 
alle forze annate contro il com-
mittente. l'ideatore e I'esecu-
tore del manifesto dello spetta-
cok) di Dark) Fo e Franca Ra-
me < Pum Pum! Chi e? La po
lizia ». Due copie del manifesto 
sono state sequestrate. 

La motivanone dell'accusa 
sarebbe la seguente: cPum 
Pum!» signifies che la polizia 
spara; e siccome sullo sfondo 
del manifesto appaiono un uo-
mo, una donna e un bambino, 
con pied! e testa macchiati 
di sangue. cii signifies anche 
che la polizia colpisce. 

Di qui il vilipendio. II doto 
sarebbe provato dal fatto che 
nelle altre citta sul manifesto 
non apparivano le macchie di 
sangue (particolare, questo. 
smentito dagli intercssaU). 

. Dalla nostra redazione 
'" > GENOVA,'9 

-Dopo le bombe alle sedl del 
PCL del PSI e dell'ANPI. 
l'incendlo alia facolta dl lette-
re all'unlversita e le revolve-
rate esplose davanti all'lstitu-
to tecnico « Giorgi» un altro 
grave fatto si e lnserito nella 
gia tesa atmosfera di questi 
giorni: lo scoppio di una abom-
ba cartas davanti al palazzo 
dei giornali, dove si stampa-
no «II Secolo XIX », il « Mer
cantile* ed hanno sede agen-
zie e redazloni dlstaccate di 
altri quotidianL 

L'attentato e awenuto al-
l'una e trenta dl notte e non 
ha provocato per fortuna vit
time. Secondo la polizia at e 
trattato di un «attentato di
mostrativo il cul movente e 
politico ». L'esplosivo — polve-
re nera — era custodito in una 
borsa di plastica con l'inter-
no scozzese ed e stato fatto 
deflagrare con un congegnu 
ad orologeria. Per aumenta-
re 11 potere detonante erano 
stat! inseriti nella borsa pa-
recchi bossoll calibro 7,62 prt-
vi di proiettile in modo da 
farll esplodere «per simpa 
tia». 

Lo scoppio ha dannegglato 
un'auto in sosta ed tl vlcino 
cancello della tlpografla. La 
polizia, giunta sul posto. dopo 
aver raccolto alcune testlruo-
nianze ha orientato le Indagln! 
verso tre occupantl dl una 
spyder rossa vista allontanar-
si dalla zona poco dopo lo 
scoppio. 

L'attentato e stato dura-
mente condannato daH'asso-
claaione giornalisti che ha&ot-
tolineato come si trattl «dl 
un ennesimo tentativo di lntl-
midazione contro la liberta dl 
stampa che fa segulto ad al
tre consimill azloni dellttuose 
gia condotte contro altri gior
nali italiani». 

Analoghe protest* sono sta
te espresse dall'ordine dei gior
nalisti e dal sindacato cro-
nisti. 

La Federazione nazionale 
della stampa italiana ha fatto 
pervenire al rassociazione li-
gure dei giornalisti ed al co
mitate di redazione del quo 
tidiano genovese un telegram 
ma a flrma del presidente 
Adriano Falvo e del segreta
rio nazionale Luciano Ceschia. 
in cui si afferma che l'atten
tato vcostituisoe una perico-
losa manifestazione di lntol 
leranza per la liberta di 
stampa e un tentativo dl so-
praffazione della democrazla*. 

Sull'origine d! questo atten
tato politico la polizia affer
ma di non avere element! 4i 
fatto per orientare le Inda
gln!. 

Una cosa perd e certa: la 

matrice fascista degli attenta-
tatori, chlunque essl possano 
essere. E* buona tradlzlone 
squadristica infattl bruclare 
libri e devastare tlpografie ed 
11 nostro giornale ne ha lunga 
esperienza. 

La segreterla della Federa
zione comunista, nel condan-
nare 11 crimlnoso attentato al 
palazzo dei giornali, sottolinea 
come «tale atto, nella sostan
za, si quallfica come tipica
mente fascista e si collega 
ad una serie di episodi altreV 
tanto gravl verif icatisi in que
st* ultime settimane nella no
stra citta, tea! ad alimentare 
la strategia della provocazia 
ne per colplre le lotte opera-
le ed 1 loro contenutl rinnova-
ton, le lstituzloni e l'ordina-
mento democratico e costitu
zionale 

«La Federazione del PCL 
mentre chiede una azlone de
cisa per individuate e colplre 
gll esecutorl materiall. 1 man-
dant! ed 1 finanziatorl di tutti 
gll atti crlminosi e provocato-
ri. invita i militanti comunisti 
e le forze democratlche ad 
Intenslflcare la vigilanza e la 
iniziativa per stroncare sul 
nascere ognl ulteriore provo
cazione ». 

vimento studentesco, studenti 
comunisti e socialist!, hanno 
sottolineato la assoluta prete-
stuosita delle motivazioni addot-
te dal consiglio di amministra
zione a giustificazione della ser
rata. All'interno della Bocconi 
— e stato detto — non si e ve-
rificato alcun episodio di vio-
lenza e di intolleranza. 

Le c minoranze faziose > che 
avrebbero < gravemente compro-
messo > l'agibilita dell'ateneo 
sono in realta un vasto e co-
sciente movimento di lotta, com-
prendente la grande maggioran
za degli studenti e la parte 
piu sensibile del corpo docente, 
impegnato da tempo in una 
responsabilile battaglia contro 
i tentativi di svuotare e di li-
quidare l'univorsita. 

< In realta — ha sottolineato 
il compagno Galli della sezione 
Ho Chi Min — la serrata si 
configura come una misura 
preventiva. volta ad impedire 
la crescita e lo sviluppo di 
istanze nuove che contrastano 
i piani di ristrutturazione volu-
ti dai centri di potere econo-
mico che, da sempre, gesti-
scono la Bocconi. Da tempo — 
ha aggiunto Galli — si parla di 
una chiusura della facolta di 
economia e commercio e di una 
sua trasformazione in scuola 
di specializzazione per dirigenti 
industriali. Per questo oggi e 
necessario chiedere non solo la 
riapertura immediata dell'uni
versita, ma anche una sua tra
sformazione democratica che 
liquidi lo strapotere del consi
glio di amministrazione e spezzi 
i legami con i centri di potere 
economico. E su questo piano 
e necessario un preciso impe-
gno da parte di tutte le forze 
politiche democratiche e degli 
Enti locali >. 

Anche i rappresentanti dei 
partiti e dei sindacati, hanno 
concordato, nella sostanza, sul
la necessita di una battaglia 
unitaria per impedire la defi-
nitiva chiusura della Bocconi. 
Polemiche vi sono state inve-
ce. come del resto era preve-
dibile, attorno al problema del 
ripristino dei diritti democrati
ci ed alle proposte avanzate in 
questo senso dal comitato inter-

{lartitico per i problemi del-
'universita. Di fronte alia net-

ta opposizioEe degli aderenti al 
Movimento studentesco, tutti i 
rappresentanti dei partiti (Cuo
mo per il PCI. Frigerio per la 
DC, Ciullini per i] PSI) hanno 
ribadito come tali proposte ten-
dano a santire diritti-elemen-
tari oggi negati dalle autorita 
accademiche e non — come af
ferma il''Movimento studente
sco — a € regolamentare la de-
mocrazia ». 

« Al contrario — ha afferma
to in particolare il compagno 
Cuomo — il comitato, accanto 
a semplici norme di prooedura 
che comunque andranno appro 
fonditamente discusse da tutte 
le componenti universitarie. po
ne una esigenza precisa: che 
sia il movimento degli studenti, 
nella sua piena autonomia, a 
darsi una propria regolamenta-
zione democratica dando uno 
sbocco positivo a cinque anni 
di lotte per una university di
ver sa. Si tratta di un salto di 
qualita che oggi il movimento 
degli studenti. sull'esempio del 
movimento operaio. deve com
pare se vuole superare i limiti 
difensivi della propria lotta e 
porsi nuovi e piu avanzati obiet-
tivi >. 

Al termine del dibattito sono 
state presentate due mozioni. 
una degli studenti socialisti e 
comunisti, I'altra del Movimen
to studentesco. sostanzialmente 
identiche sui punti fondamen
tali: riapertura immediata. di
ritti democratici, allontanamen-
to della polizia. apertura alle 
forze politiche e sociali. con
danna della campagna di deni-
grazione in atto contro il movi-

II dibattito in Commissione 

Parastatali: il PCI 
contrario alia delega 

Chiesta una vera e democratica riforma 
Assente la maggioranza, la 

commissione Affari Costituzio-
nali della Camera si e riunlta 
ne! giomi scorsi, su richie
sta del gruppo comunista, 
per iniziare la discussione 
generale sul disegno di legge 
delega. presentato dal gover
no. per la riforma degli enti 
parastatali e per il nassetto 
dei dipendenti, che in questi 
giorni sono sees! in lotta per 
protestare contro le inadem-
pienze del governo nel con
front! della categoria. Del rap 
presentanti della maggioranza 
erano present! solo due de
putati dc, e per 11 governo un 
sottosegretario; assenti socia
list!. republican! e liberal!. 

Queste assenze denunciano 
il completo disinteresse della 
maggioranza per un problema 
fra i piu important! sul pia
no politico e costituzionale: 
quelfo degli enti pubblici pre-

vldenziali e dl tantl altri ne! 
quali si dispiega in modo 
scandaloso tutta l'azione clien-
telare e di sottogoverno. lad-
dove lo Stato sperpera tantl 
miltardi, malgrado le lamen-
tele dell'on. La Malfa che. 
personalmente e per il tra-
mite dei suoi deputati. quan
do si viene al dunque e as
sente o tace. 

Contro la richiesta della de
lega al governo e per una ve
ra, democratica riforma del 
parastato. per la Iiquidazkme 
di tanti carrozzoni inutili e 
dlspendiosl e per il riconosci
mento del diritti dei dipen
denti. attraverso lo istituto 
della contrattazione collettiva, 
sono intervenut! i compagni 
on. Fracchia, Vetere, Caruso 
e la oompagna socialista Ma-
gnanl Noya. 

mento degli studenti. L'atteg-
giamento di chiusura di alcuni 
dirigenti del Movimento studen
tesco che hanno rifiutato l'uni-
ficazione dei documenti, ha pro
vocato una inevitable divisio-
ne al momento della votazione, 
ma non ha inficiato la caratte-

ristica unitaria dell'assemblea. 
tSu tutti i temi che oggi ab-
biamo affrontato — ha sottoli
neato Cuomo concludendo — il 
dibattito unitario deve restare 
aperto >. 

m. c. 

Al convegno in corso a Roma 

Sanita: proposte 
delle Regioni per 
una vera riforma 

La relazione dell'assessore del Lazio Culrufo • Critiche 
al progeffo governafivo da ogni setlore - Gli interventi di 
Gualtieri (PRI), Rivolla (DC) e del compagno Scarpi 
Denunciate le manovre antiriforma del centro-destra 

II progetto governativo per 
la sanita e stato duramente 
criticato al convegno organiz-
zato dalle Regioni che si 6 
iniziato ieri a Roma. 

Le Regioni — e stato detto 
nella relazione Introduttiva 
dell'assessore alia sanita del 
Lazio, Cutrufo — denunciano 
11 fatto dl non essere mai 
state consultate; chiedono per-
cib che il governo Andreottl, 
nel momento In cui si accin-
ge a varare una «legge dl ri
forma», stabilisca un rappor
to organlco con le Regioni 
che permetta loro di concor-
rere alia definizione del pro
getto stesso. 

Ci opponiamo decisamente 
— ha detto Cutrufo — alia 
progettata federazione delle 
mutue (11 «supercarrozzone») 
che per altri 5 anni (nel pri-
mitivo progetto governativo 
erano 10 anni) conservereb-
be il potere di erogare l'as-
slstenza sanitaria. 

In alternatlva al «tempi 
lunghi)) del governo, le Re
gioni chiedono che entro 3 
anni dall'entrata In vigore 
della legge di riforma tutti 
gli enti mutualisticl siano 
soppressl e le relative fun-
zioni sanitarle vengano eser-
citate dalle Regioni tramite 
le strutture del Servizio sa-
nltario nazionale. Entro 4 an
ni tutti 1 cittadinl dovranno 
avere diritto airasslstenza sa
nitaria in modo uniforme, e-
guale e senza limiti di du-
rata. 

Le Unita sanitarle locali, 
che dovranno realizzare l'u-
nificazlone delle competenze 
e dei servizi sanitari di base 
dovranno fare capo al Comu-
ni che affiancheranno cosl le 
Regioni nel loro ruolo prima-
rio. Tra le competenze delle 
Unita. sanitarle locali deve 
essere la prevenzione Intesa 
come intervento sulle cause 
ambientall delle malattie, in 
primo luogo nei luoghi di la-
voro. 

II progetto governativo si 
muove in direzione opposta 
in quanto tiene in vita le mu
tue per altri 5 anni e ne raf-
forza i poterl. 

Aprendo la serie di inter
venti, il responsabile naziona
le delTufficio sanita del PRI, 
Gualtieri (che e anche pre
sidente della commissione sa
nita della Regione Bmilia-Ro-
magna), ha definite il proget
to governativo una anormati-
va impropria. carente e ar-
bitrarian. Sia l'esponente re-
pubblicano che l'assessore dc 
alia sanita della Regione 
Lombardia, Rivolta, hanno 
denunciato la gravita di una 
manovra del governo di cen-
trcMlestra. 

Andreotti ha annunciato di 
voler ridurre dall'11,50 al 4% 
1 contributi che l'industria 
privata paga all'INAM per la 
assistenza malattia dei lavo-
ratori; per controbilanciare il 
minore gettito, l'ente verreb-
be sgravato dell' assistenza 
ospedaliera, che e la voce di 
spesa piu grossa, trasferendo-
la alle Regioni cui andrebbe 
un contributo statale di 1.000 
miliardi per gestire l'assisten-
za ospedaliera limltatamente 
ai lavoratori dell' industria 
privata ora assistitl dall' I-
NAM (e questo e gia un as-
surdo). 

In questo modo il governo 
farebbe un grosso favore ai 
grandi industrial! privati e 
scaricherebbe sulle Regioni la 
crisi degli ospedali dove le 
rette di ricovero, a causa di 
una politica sbagliata, sono in 
continuo aumento. Un modo 
per contenere i rlcoverl sa
rebbe quello di potenziare 1 
poliambulatori, affinche fac-
ciano da «filtro». e la medi-
clna preventiva e curativa. 
Ma questi settori (la preven
zione addirittura non esiste) 
sono — e rimangono. secon
do il progetto governativo — 
in mano alle mutue che li ge-

stlsce nel modo che tutti 
sanno. 

Non e questa Tunica mlsu
ra antiriforma. II compagno 
Scarpa, Intervenendo a nome 
del PCI, ha ricordato 11 de-
creto-legge varato 11 31 gen-
nalo scorso dal governo An
dreottl con 11 quale, alia che-
tichella, si assicurano alle 
mutue altri 2.000 mlllardl per 
sanare 11 deficit. II decreto — 
criticato dal sindacati — sta-
bilisce una riduzione dell'ali-
quota (dal 17 al 12,5%) sui 
massimali che I padroni deb-
bono pagare per gli assegni 
famillari; per compensare 11 
minore introlto si trasferisco-
no alia Cassa assegni fami
llari gll avanzl dl esercizlo 
della gestlone antitubercolare 
e di disoccupazione (pari a 
circa 450 miliardi annui), dl 
cui una parte (circa 230 mi
liardi l'anno) destinata a eo-
prire 11 deficit mutualistico. 

Per cul — ha detto 11 com
pagno Scarpa — il convegno 
delle Regioni e opportuno che 
non si limiti a formulare glu-
ste proposte dl riforma sani
taria, ma prenda posizione 
anche contro questi atti con-
creti del governo. 

Interrogazione 

comunista sul 

Centro di ricerche 

di Ispra 
I compagni Maschlella, Mi

lan!, D'Angelo e Brini hanno 
presentato una interrogazio
ne al mlnlstro dell'lndustria, 
del Commercio e dell'Artigia-
nato in merito «ai risultati 
della ventiduesima sessione 
del Consiglio dei ministri del
la CEE che si e tenuta in 
questi giorni a Bruxelles e 
che ha discusso e deciso sul 
futuro dell'Euratom e piu in 
particolare sul destino del 
Centro comune dl ricerche di 
Ispra» e «alle attivita con-
seguenti l'applicazione della 
legge di riforma del CNEN e, 
piu in particolare. sui criteri 
e le modalita che si intendo-
no seguire per l'assegnazio-
ne di compiti, personale. 
strumentazlone e strutture 
all'INFN ». 

Manifestazioni 

del Partito 
OGGI 

Siena: Di Glullo; Flan* 
(Roma): Macaluso; Modern: 
Valori; Forli: D'Alema; An-
cona: Rodano; Muggla (Tria-
ste): Oliva; Aquila: BeHitf. 

DOMANI 
S. Benedetto Tronfo: Bufa-

lint; Spoleto: Colombi; Ca-
neva (Pordenone): Ceravoloj 
Napoli (Barra): Chiaromon-
te; Como: Ingrao; Beneven-
to: Reichlin; Marzabotto 
(Bologna): Valori; Gela: Ce-
lajanni; Bergamo: Chiaran-
te; Macerata: La Torrei 
Losanna (Emlgrazione): G. 
Pajetta; Viareggio: Papaple-
tre; Avellino: Tedesco; Ca-
salberfone (Roma): Hard!} 
Colonia (Emlgrazione): Pet-
llccla; Trieste: D'Aversaf 
Barcellona (Messina): Gia-
calone. 

LUNEDI' 
Firenze: Napolitano; Mes

sina: Occhetto; Livornot 
Raffaelli; Lussemburgo (E-
migrazione): Sandrl. 

MOSTRA MERCATO 
INTERNAZIONALE 
DELL' ALIMENTAZIONE 
ALBERGHIERA 
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L'artista e la politico 

LA RESPONSABILITA 
DISCEGLIERE 

«La societa capitalista lascia aperte al disimpegno tutte le 
strade; bisogna opporle un rifiuto, sapendo che I'isola-
mento non e solo evasione ma anche pericolosa Utopia» 

Rlcevlamo e pubblichiamo 
queslo scritlo del piltore 
Bruno Caruso sul temi della 
condizlone attualc e dell'im-
pegno degll Intellclluall. Su-
gll stessl argomenlt abbiamo 
pubblicato II 24 novembre e 
II 30 gennalo Interventl dl 
Maurizio Ferrara e dl Renalo 
Gultuso. 

- Renato Guttuso ha scritto 
che 6 assurdo porre il pro-
blema impegno — non im-
pegno in modo alternativo, 
il che e purtroppo vero ma 
a discapito dell* impegno. 
Perche viviamo in una so
cieta capitalista che, se non 
consente una totale dedizio-
ne all'impegno, lascia aper
te al disimpegno tutte le 
strade, rendendogliele piu 
agevoli e comode. Ma pro* 
prio perche la nostra e una 
societa capitalista l'atto di 
impegnarsi dovrebbe diven-
tare indispensabile per tut
ti colore che, stando all'op-
posizione del sistema, o di-
cendo di starci, non voglio-
no restarsene ad aspettare 
una trasformazione della so
cieta in modo inerte e pas
s ive Per quel che mi riguar-
da io voglio influire sulla 
mia vita e non mi riesce di 
subire gli eventi da estra-
neo, e so anche che questo 
e molto difficile. Ma questo 
problema non puo avere 
una soluzione individuate. 

Una crisi 
da analizzare 
Dato che il problema ri-

guarda gli intellettuali (ed 
evitero fin da questo mo-
mento di metterli fra virgo-
lette), coloro cioe che usa-
no Pintelletto, non e pensa-
bile concepire che le loro 
scelte siano inconsapevoli o 
casuali. Ma la realta dell'at-
tuale organizzazione sociale 
invade sempre piu la nostra 
vita e condiziona inevitabil-
mente i nostri pensieri e 
dunque il nostro lavoro, e 
ci pone continuamente di 
fronte a scelte difficili che 
non lasciano piu spazio alle 
stanchezze e ai malumori in-
dividuali. Queste scelte dif
ficili sono talvolta semplice-
mente di comodo ed in con-
trasto quindi con la coscien-
za o scomode e quindi in 
contrasto con 1'ambiente. 

Si puo desumere che lo 
sforzo, l'impegno cioe, deve 
intensificarsi proporzional-
mente alia forza corruttrice 
del sistema; si deve adope-
rare tutto Fingegno per non 
lasciarsi coinvolgere e assor-
bire e usare non solo 1'in-
telligenza ma la forza mo
rale per rifiutare la propria 
complicity. 

L'arte e la cultura, non 
piu riservate ad un'elite, so
no ormai alia portata di 
tutti. Mai come in questo 
momento la societa si e < ar-
tisticizzata » e l'aumcnto del
la richiesta ha operato su-
gli artisti e sugli intellet
tuali e i loro prodotti una 
selezione qualitativa parti-
colare, che invece di innal-
zarne proprio la qualita, e 
riuscita a squalificarc c de-
gradare il contcnuto ideolo-
gico, non quello meramen-
te politico, ma la intrinseca 
filosofia deH'opera d'arte. 
« La filosofia e morta, sia-
mo guidati da gente medio
cre, la societa ha bisogno di 
uomini di modesta levatura 
che sappiano fare un me-
stiere e basta... II mondo ac-
cumula motivi di dispera-
zione, questo e vero ma do
ve vada non so», dichiara 
Montale. Non mi riesce di 
non provare profonda com-
prensione per la disperazio-
ne e rispetto per la delica-
tezza • dei sentimenti e la 
umana fragilita. Vorrei di
re che sono anche pcrsuaso 
che non da tutti si possono 
pretendere posizioni di co-
raggio e di fermezza e chia-
rire che non si puo neppure 
confondere la poesia con lo 
impegno. Ma « l'impegno > 
non vuol dire esclusivamen-
te politicizzazione dell'arte. 
Tl secolo deH'illuminismo 
ha trovato impegnati in 
uno straordinario dibaltito 
grandi intelletti e grandi ar
tisti, che furono pcro con-
cordi neiresigenza di illumi-
nare con la ragione una so
cieta in crisi e quel rinno-
vamento fu preludio d'una 
rivoluzione die trasformo il 
mondo. 

Poiehe oggi non tutti han-
no la capacita o l'energia di 
reagirc, il tempio deH'arte, 
anziche una pedana di di-
battiti coraggiosi, e diven-
tato un rifugio. un riparo 
sicuro ed esclusivo per poe-
ti e non poeti fatalistica-
mente in attesa di qualcosa. 
Ma mi pare in ogni caso 
csagerato prendere in con-
sidcrazione e .soprawaluta-
re, come sta accadendo, un 
fatto cosi miserabile come 
la cosiddctta restaurazione 
•ulturale. I fascisti vogliono 
•w iamente ' II disimpegno, 
r indifferenza, -1' astrazionc, 
per tessere meglio le loro 
trame e restaurare altrj, co-
fa: , temono l'intelligef ** e 

la cultura perche sanno di 
essere il prodotto della stu-
pidita c deirignoranza. Tol-
to qualche perverso imbe-
cille, nessun vero intellet-
tuale si sogna di aderire ad 
un siffatto movimento che 
cerca di strumentalizzare 
uomini stanchi e delusi, che 
non hanno piu la voglia o 
il coraggio di smentire e 
proibire alia destra l'uso 
del proprio nome: lasciano 
correre e fanno male, per
che automaticamente vengo-
no coinvolti e squalificati. 

Ma questo in ogni modo 
non e certo il caso di Pa-
rise, che e diventato anche 
e fortunatamente un test 
per analizzare le crisi di 
una societa intelleltuale. Se 
il « caso Parise » e nato ma
le e stato per colpa sua. 
Perche Parise contrariamen-
te a quello che tutti fanno, 
ha detto la verita di se stes-
so: che gli piace vivere be
ne, mangiare bene, fare pas-
seggiato nei campi ecc. Co
se per altro che tutti amano 
fare e che, quando lo si puo, 
e veramente un peccato ri-
nunziarvi. Ma non ha detto 
di se, forse per eccesso di 
modestia o per il gusto del
la provocazione, die egli e 
un lavoratore, che sta a ta-
volino molte ore al giorno, 
che ha scritto dei bei libri 
(anche molto impegnati), 
perche e appunto un uomo 
di buon gusto e non ha det
to neppure che e un artista 
e come tale ha bisogno di 
tanto in tanto di isolarsi e 
riflettere: perche ognuno ha 
pudore di parlare di se in 
questo modo e perche in 
ultima analisi e giusto che 
queste cose le scoprano e le 
dicano gli altri. Cost la sua 
e diventata pradossalmente 
una provocazione. Ma quan
do e stato attaccato per que
sto si e difeso senza volga-
rita, non sentendo il biso
gno di giustificarsi. Anzi mi 
sembra che si sia voluto da
re apposta la zappa sui pie-
di... Ed ha anche calcato la 
mano, buttando per aria la 
parrucca (che non ha), o-
stentando esageratamente il 
suo egoismo ed un lusso 
che non mi risulta condu-
ca di fatto; dando giudizi 
pesanti e sbagliati sui poli
tic!, che non sono una clas-
se o una casta, come egli 
certamente sa, cosi come i 
poeti non sono una razza 
eletta. 

Ma la vera ragione di tut
te le nostre inquietudini e 
insoddisfazioni di fondo, e 
causata proprio dal cedi-
mento e dalle crepe di que
sto continente che affonda 
lentamente. di una cultura 
borghese, di una civilta tra-
scorsa, alia quale bene o 
male apparteniamo, che tra-
balla sotto i colpi della sto-
ria e che sta rendendo i 
conti dei suoi misfatti a se 
stessa ed al mondo che ha 
oppresso e sfruttato per se-
coli. Mentre il millenario 
diritto privato, sinonimo del 
capitalc, vacilla nelle oscil-
lazioni della borsa e dei ti-
toli azionari dell'industria, 
mi sembra impossibile non 
tenere conto che la nostra 
mutazione e in atto. non 
prevedere che sara doloro
sa. Altro che restaurare e 
conservare! 

In tempi 
difficili 

In un tempo cosi difficile 
come questo. carico di tut
te le lusinghe del capitali-
smc, dilaniato dalle trame 
oscure del neofascismo, e 
scosso dalle profonde con-
traddizioni del mondo socia-
lista. il solo lusso che non 
ci si puo prendere e quello 
di non capirc o non cercare 
di capire. II nostro ambien-
te, fatto dalle cose, dalle vi-
cendc, dalle relazioni che 
ci circondano, non e solo 
costituito dalla natura, dai 
sentimenti, dalla bellczza, 
dall'amore, dal benessere. 
Da tutto cio che noi augu-
riamo a noi stessi e agli al
tri uomini. Esistc la politi-
ca, quella pulita e quella 
sporca. ramministrazione, la 
onesta c la corrotta, le dif-
ficolt?. quotidiane, le asprez-
zc e le lotte che occupano 
una snazio sempre piu gran-
de nella societa in cui vivia
mo, in un pianeta per al
tro sempre piu inquinato. 
Isolarsi non e piu un gesto 
cgoistico o un'evasione, ma 
una pazza, pericolosa Utopia. 
Bisogna avere il coraggio di 
guardare in faccia la realta 
per avere il coraggio di trar-
ne le debite conclusion^ Sen
za nccessariamente dover 
fare ricorso al consunto e 
frivolo * coraggio dell'in-
tellettuale ». come categoria 
dello spirito, riservata per 
consuetudine all' « intellet-
tuale di sinistra >, a quel 
futile gesto di coraggio che 
non comporta piu nessun 
rischio, c che anzi di solito 
incontra il consenso della 
critica, il plauso dei politici 
e che alia fine e destinato 
anche al consumo. 

Credo che questo corag
gio si puo manifestare solo 
quando l'intellettuale riesce 
a spogliarsi del suo abito 
« sacrale *, per diventare un 
uomo, civilmente, ed entra-
re nel vivo della societa e 
delle lotte; dalle quali cose 
puo riscattare una condizio-
no di grave crisi individua-
le e trarre proprio dalla vi
ta un insegnamento per la 
sua esistenza e il suo lavo
ro. Per questo contesto a 
Parise che « la parte piu al-
ta dell'uomo» risieda nella 
poesia. 

Guardare 
avanti 

Tutto sommato l'artista o 
l'intellettuale si trova nella 
societa in una posizione ve
ramente privilegiata ed il 
suo «travaglio » non lo esi-
me da responsabilita e im-
pegni. Di fronte all'alterna-
tiva di assumere un ruolo 
parassitario, di vivere cioe 
economicamente e cultural-
mente alle spalle della so
cieta, l'intellettuale, se non 
e un opportunista, puo an-
cora compiere lo sforzo di 
scrollarsi di dosso il suo 
scetticismo e l'egoismo.- Puo 
ricoprire un ruolo stimolan-
te riponendo in discussione 
instancabilmente i proble-
mi della cultura in crisi, un 
ruolo che non puo che esse-
re antagonista. Appunto per
che l'artista non e un « re-
stauratore », la sua funzione 
e creativa e ogni creazione 
esige lo sforzo di esercitare 
continua violenza su se stes
si, di guardare avanti, di in-
tuire. Ne la cultura si puo 
adagiarc su vecchi cuscini 
filosofici, per giocherellare 
con inutili sofismi o solleti-
carsi con le piumate sfuma-
ture dei sentimenti. Ne per 
altro la funzione civile del-
I'intellettuale e inevitabil-
mente quella di appartene-
re o identificarsi con un 
gruppo esaltandolo, ma di 
suscitare dialetticamente un 
dibattito " incessante, anche 
se purtroppo questo dibat
tito non e sempre gradito 
al politico. Parlo di quello 
di sinistra perche con gli 
altri non e'e alcuna possibi-
lita di dialogo. 

II dirigente della classe 
operaia dal canto suo, pro
prio per togliere l'intellet
tuale dalle posizioni arislo-
cratiche o ambigue che poi 
finisce per rinfacciargli, de
ve essere lui stesso a non 
assumere atteggiamenti ari-
stocratici o ambigui, accet-
tando sempre il dibattito, e 
stimolarlo accettando com-
plicazioni e implicazioni. Si 
ha talvolta 1'impressione (ve-
di certi interventi nella po-
lemica su < II contcsto > di 
Sciascia) che l'uomo politi
co accetti malvolentieri la 
dialettica dei «non addetti 
ai lavori >. E questa e anche 
una causa del disimpegno. 
AI punto che da parte di al-
cuni se n'e fatta una moda, 
un sistema elegante che, teo-
rizzando l'indipendenza del
l'arte, la poetica incontami-
nata dalla politica, masche-
ra l'incapacita di prendere 
coscienza e di lottare. La 
moda del disimpegno ha ap
punto legittimato l'inconscio 
desiderio o la reale volonta 
di mantenere in vita i com-
promessi del mercato e i 
futili piaceri della Cafe So
ciety, dei vernissage, dei 
premi letterari, dei festival 
del cinema, senza piu dove-
ri, senza obblighi di sorta o 
impegni, che oltre a rende-
re contraddittoria tutta una 
condizionc di vita sono, in 
ultima analisi. anche un mo
do di farsi dei nemici. un 
ostacolo alia « carriera ». E 
questa e anche la maniera 
di mantenere viva la cultu
ra borghese riservata ad 
tin? elite ristretta di inizia-
ti che non hanno alcuna esi-
genza ne interesse a rende-
re popolare il loro prodot
to o di intervenire in qua-
lunque forma di impegno 
civile, se non con sporadi-
che manifestazioni, per mo-
strare ufficialmente il risar-
cimento della propria co
scienza. 

Se dunque non si puo so-
prawalutare il fenomeno 
della restaurazione non si 
puo altrettanto sottovaluta-
re quello del disimpegno — 
pur tenendo ben presente 
l'impegno di molti — che 
non 6 soltanto artistico o 
soltanto politico, ma civile 
e che consiste in una forma 
di beato torpore che forse 
arricchir& la purezza del-
Tarte, ma agevolera, con la 
sua indifferenza e il suo 
scetticismo, la sottocultura, 
1'ignoranza, la restaurazione 
del fascismo e non quello 
elementare di un Plebe, ma 
quello che a noi vorrebbe 
forse " risei*vare un Nixon 
sotto forma di una squalli-
da dittatura di generali. 
Nella quale l'arte tornereb-
be ad essere «degenerata ». 

Bruno Caruso 

LA GRECIA A SEI ANNI DAL COLPO DI STATO 

Una spia dietro Fangolo 
La« liberalizzazione » del regime e una favola: una polizia onnipotenfe, la tortura come metodo di interrogatorio, il 
confino preventivo e punitivo restano i suoi strumenti - Si annuncia una nuova ondata di processi contro militanti 
dell'opposizione - II valors dell'appello lanciato dai comunisti per la costruzione di un movimento di massa 

In una via di Atene. « Una parola, un gesto, un volantino, una copia di giornale puo costare il posto di layoro, mesi di confino, anni di galera » 

Dal nostro inviato 
ATENE. febbraio. 

Una nuova ondata di proces
si politici e attesa in Grecia 
per i prossimi mesi. Davanti 
alia Corte Speciale compari-
ra il compagno Leonida Ce-
fronis, membro dell'Ufficio 
esecutivo del Partito comuni-
sta greco dell'interno, rientra-
to cldndestinamente dall'esi-
lio, accusato con altre due 
compagne di « attivita mitan-
te ad abbattere il sistema so
ciale vigente ». Sotto la stes
sa accusa la Corte Speciale 
giudichera un gruppo di do-

did studenti universitari ar-
restati durante le recenti ma
nifestazioni al Politecnico con
tra il regime dei colonnelli, 
per la liberta e l'indipenden
za della Grecia, per la liber
ta d'insegnamento. Nei con-
fronti di un altro gruppo di 
died studenti e in cor so la 
istruttoria. In attesa di proces-
so sono anche una decina di 
comunisti aderenti al « Grup
po 20 ottobre». ' 

Non e'e nessun sintomo di 
liberalizzazione nel regime gre
co: die i colonnelli avessero 
intenzione di allentare a po-
co a poco « I'ingessatura alia 

democrazia » (per usare la pa-
ternalistica definizione della 
dittatura data dal capo della 
giunta militare Papadopulos) 
e stata una favola messa in 
circolazione dagli stessi colon
nelli e subito accolta e pro-
pagandata dagli ambienti del
la NATO. 1 processi politici 
basatL sulle montature. poll-
ziesche — aberrante Vonnipo-
tenza delta polizia sorretta da 
una vasta rete di spie e di 
confidenti (« C'c sempre una 
spia dietro Vangolo» dicono 
i greci) — la tortura come 
metodo di interrogatorio, la 
pratica del confino preventi-

Le scadenze della Finlandia 
3 

Perche resta K ekkonen 
La proroga del suo mandato presidenziale consente di pre-

. servare un delicato equilibrio politico e di preparare le con-. 
dizioni di una successione adatta a raccoglieme I'eredita 

Dal nostro inviato 
' HELSINKI, febbraio 

L'inverno e incredibilmente 
mite. II leggero manto di ne
ve e spesso interrotto da am
ple macchie di verde. I laghi 
sono appena coperti, e non 
sempre, da una sottile pati 
na di ghiaccio. Soltanto il 
sole manca: il plumbeo cielo 
nordico, saturo di vapori che 
si alzano dal Baltico libero 
dai ghiacci, avvolge la citta 
in una semioscurita che co-
stringe a tenere accesa la lu
ce tutto il giorno. Nelle con
versazioni con gli ospiti stra-
nieri, diplomatic! e giornali-
sti convenuti a Helsinki per 
la preparazione della conferen-
za sulla sicurezza e la coo-
perazione 5n Europa, questo 
dolla eccezionalita del clima 
e per i (inlandesi un argo 
mento d'obbligo accanto ai 
temi deU'attualita politica del 
paese: la recente rielezione 
del presidente della Repub-
blica, Uro Kekkonen, le pro-
spettive dell'accordo di libero 
scambio con il MEC, gia si-
glato e non ancora firmato. e 
i possibili legami tra i due 
problem!. 

Piu che una rielezione, quel
la di Kekkonen e una proroga 
di quattro anni del terzo man
dato presidenziale che sareb-
be scaduto nella prima vera 
del 1974. Superati ormai i 72 
ann: di eta e dopo avere ret-
to la suprema carica dello 
Stato dal 1956. si sapeva chw 
1'anzlano presidente non 
avrebbe piu posto la sua can-
didatura davanti al corpo e-
lettorale. Per questo, lo sror-
so 17 gennaio. con voto quasi 
unanime (per superare 1'osta-
colo costituzionale era nece» 
saria una maggioranza dei cin
que sesti), II Parlamento ha 
deciso di tenerlo in carica ft-
no al 1978 

PercM questa umisura dl 
emergenza » in un paese dalla' 
normale vita politica artico-
lata in diversi partitl. senz* 
esasperazioni awenturistiche. 
con un Parlamento funzionan • 
te, un colloquio aperto tr» In 
sinistre e in una sltuazionc 
econotnica, malgrado croniche 
dlfflcoltA strutturali, tendento 
all'alta congiuntura? Le rfcDo-
ste che vengono date all'ln-
terrogatico sono le piu diver
se, «nche se aostanzialmente 

raggruppabili in due filoni: 
e'e chi afferma che e stato 
lo stesso Kekkonen a votere 
una decisione del Parlamen
to, ritenendosi ormai al di 
sopra delle polemiche che 
comporta una normale cam-
pa gna elettorale; e e'e chi so-
stiene che si e trattato di una 
strada obbligata. perch6 Kek
konen e una garanzia che la 
eventuale firma dell'accordo 
con il MEC non modifichc-
ra la linea di politica estera 
neutrale e di amicizia della 
Finlandia con l'Unione sovie 
tica. 

In entrambe le tesi e'e un 
fondo di verita. K certo chn 
Kekkonen. indipendentemente 
dall'eta, non accettava la pro-
spettiva di una battaglia elet 
to rale nella quale, appoggiatn 
dal partito nel quale aveva 
militato. il partito del Cen-
tro. dai comunisti. dai social-
democratici e da altre forze 
democratiche. avrebbe avuto 
quale unico awersario Veikko 
Vennamo, esponente dell'estre-
ma destra, qualunquista. In 
dubbuamente dallo scontro 
l'ex presidente sarebbe uscito 
largamente vincitore, ma i ri-
sultati che sarebbero scaturiti 
dalle ume non avrebbero ri-
specchiato la realta politica 
del paese e avrebbero potuto 
avere conseguenze intemazio-
nali non positive. In effetti. 
la convinzione gene rale <*h* 
Kekkonen avrebbe vinto pote-
va avere questi effetti negatl-
vi: raggruppare sul nome di 
Vennamo voti di coloro 1 qua
li, pur appoggiando la politi
ca estera del presidente. r-ono 
insoddisfatti dalla politica in
terna ed economica del go-
vemo. spingere una parte pi-
gra deU'elettorato a non pre-
occuparsi neppure di votare. 
Come conseguenza di cid, Ven
namo avrebbe raccolto una 
percentuale di suffragi supe-
riore aH'influenza che eserci-
tano le forze politiche che lo 
sostengono, mentre una bassa 
percentuale di votanti avreb
be potuto essere interpreta-
ta come un dimlnuito appog-
gio popolare alia linea di po
litica estera di Kekkonen. 
-'Dal problema personale pas-
siamo cosi a quello del deli
cato equilibrio politico finlan-
dese che l'attuale presidente 
incarn* e che 1'eventuaie ac-

cordo con il MEC potrebbe rl-
schiare di modificare. Nella 
discussione che ha preceduto 
il voto del Parlamento che 
ha prorogato il mandato di 
Kekkonen, la destra aveva 
chiesto, per dare il suo ap-
poggio, l'impegno del presiden
te sulla firma dell'accordo 
con il MEC. La sinistra, e i 
comunisti in particolare ostili 
a tale accordo. non hanno 
avanzato una richiesta contra-
ria. Kekkonen ha taciuto e il 
« partito della coalizione » (de
stra) lo ha votato ucualmen-
te. Dal punto di vista forma-
le. la rielezione di Kekkonen 
non e dunque Iegata alia fir
ma dell'intesa con la CEE, 
anche se, come mi ha detto 
un autorevole parlamentare. la 
logica delle cose pare indica-
re che la proroga del man
dato portera alia firma del
l'accordo senza complicazioni 
nelle relazioni con l'Unione 
Sovietica. 

In realta, l'operazione ha 
un respiro piu ampio e si e 
resa necessaria perche la Fin
landia oggi non e preparata 
per il « dopo Kekkonen », non 
tanto perch^ non vi siano per-
sonalita politiche democrati
che di sufficiente prestigio per 
salire alia carica di capo del
lo Stato. quanto perche le 
forze politiche che nella poli
tica estera di Kekkonen si ri-
conoscono. pur avendo una 
esperienza di collaborazione 
di govemo protrattas! dal 
1966 al 1971. non hanno an
cora realizzato un grado di 
unita sufficiente a raccogliere 
e a portare avanti I'eredita 
dell'attuale presidente. La de
stra, dal canto suo. e stata 
soltanto capice di elaborare 
una linea politica che porte-
rebbe la Finlandia al disastro. 

Tl prolungamento del man
dato a Kekkonen allarga da 
uno a cinque anni il tempo 
di preparazione degli schiera-
menti politici per il momen
to in cui il vecchio presidente 
si ritirera. Non e un caso il 
fatto che. accordo o non ac
cordo con il MEC, i partiti 
guardano gia oltre. guardano 
alle elezioni politiche del 1976 
che precederanno di appena 
due anni la scelta del suc
cessor dl Kekkonen. 

Romolo Caccavale 

vo e punitivo, erano e riman-
gono gli strumenti del regime. 

Gli avvocati che componeva-
no i collegi di difesa per il 
processo contro Panagulis e 
contro Drakopulos hanno fat
to tutti diretta esperienza del 
confino: Ekatrivanos, Peponis, 
Karamanlis, Kannellopulos, 
Kutzikas, Dragaxis,_ Arghiro-
'pulos, Mangakis. Alcuni di es-
si vanno avanti ejudjetro dql-
Visola-penitenziafio dP Ldros 
ad intervalli quasi regolari, e 
sapevano (e lo hanno detto 
davanti ai giudici) che difen-
dendo gli imputati avrebbero 
portato nuovi elementi ad in-
grossare i loro dossier negli 
archivi della polizia. 

Tuttavia i colonnelli si so
no resi conto di non avere 
forza sufficiente per tenere in 
ginocchio completamente e a 
lungo il popolo greco, per 
strappare dalle radici ogni 
aspirazione di democrazia e 
di liberta. Hanno dovuto apri-
re qualche valvola di sfogo 
al malcontento che sta mon-
tando contro di loro. Le or-
ganizzazioni sindacali di cate
goria non sono state sciolte 
anche se sono asservite e sot
to strelto controllo. 1 giorna-

'li sono riusciti a mantenere 
un certo «diritto di crona-
ca >, una piccolo liberta che 
ha permesso lofo, ad esem-
pio, di dare ampi stralci ste-
nografici dei processi contro 
Panagulis e Drakopulos, di ri-
portare gli interventi degli av
vocati e le difese degli im
putati. II governo ha dovuto 
inoltre porre in attuazione un 
programma, discutibile finche 
si vuole, di edilizia popola
re, mentre sono in fase di 
realizzazione alcune leggi ap-
provate prima del colpo di 
stato in materia di previ-
denza e di sicurezza sociale. 

La lotta contro il regime e 
dura e viene condotta ad un 
prezzo altissimo: una parola, 
un gesto, un volantino, una 
copia di giornale, possono co-
stare il posto di lavoro, mesi 
di confino, anni di galera, tor
tura e sevizie, persecuzioni 
contro i familiari. 

Ma si va sempre piu af-
fermando la convinzione che 
il regime non e inculnerabi-
le. II posto lasciato da colo
ro che finiscono davanti alia 
Corte marziale o alia Corte 
speciale non rimane vuoto. Al 
processo Drakopulos i due uj-
ficiali di polizia che costilui-
vano i testi di accusa. si sono 
affannati a dimostrare che gli 
imputati erano i redattori del 
giornale illegale del Partito 
comunista stampato in una ti-
pografia clandestina che la 
polizia aveva scoperto. Gli im
putati hanno negato, ma ve-
re o false che fossero le af-
fermazioni dei poliziotti. fat
to sta che il nuovo * Riso-
spasstis » (questo il nome del 
giornale) ha continuato e con
tinua ad essere stampato e 
diffuso (gli avvocati ne han
no portato al presidente del
la Corte copie recentissime di-
cendo di averle trovate nelle 
cassette delle lettere). 

E' da queste constatazioni 
della sostanziale debolezza del 
regime, della esistenza di for
ze in grado di lottare con
tro di esso, del crescente mal
contento popolare, che muo-
ve il programma del Partito 
comunista greco esposto come 
€ apologhia > o discorso difen-
sivo dai compagni Drakopulos 

e Partsalidis. Un programma 
che respinge « come un erro-
re in questo momento» le 
suggestioni della lotta arma-
ta contro i colonnelli e si 
pone invece Vobiettivo « di or-
ganizzare un vasto movimen
to di massa » in grado di col-
pire la politica del regime e 

,j/f prepqrare le condizioni.per 
abbatterlo. Attivita quindi in 
,senp al}erorganizzazioni. sin
dacali, a quelle studentesche, 
attivita nelle fabbriche, nelle 
campagne, negli uffici, nei 
giornali, in tutti i luoghi di 
lavoro, legame strelto con la 
popolazione, con i suoi biso-
gni e le sue aspirazioni, per 
suscitare, organizzare, indi-
rizzare il movimento. 

11 problema di fondo della 
Grecia di oggi e quello di tro-
vare, di costruire I'unita po
polare nazionale, contro la 
dittatura militare. «Papado
pulos comanda perche noi sia
mo divisi * e un giudizio ri-
corrente negli ambienti della 
opposizione quando si parla 
della situazione greca. Con-
trasti antichi e recenti tra le 
forze di centra e quelle del-

Ciclo 
di dibattiti 
su sviluppo 
e ambiente 

Un ciclo di Ire dibattiti 
sui limiti e le possibility del
lo sviluppo in rapporto alle 
modifiche ambientali avra 
luogo alia Casa della Cultu
ra di Roma nelle prossime 
settimane. Hanno gia assicu-
rato la loro presenza Ettore 
Biocca, Paolo Sylos LaWni, 
Valerio Giacomini, Lucio Col-
letti, Nora Federici, Adria-
no Buzzatl Traverse Emilio 
Sereni, Nino Andreatta, 
Giorgio Tecce, Emilio Gar-
roni, Giorgio Cortellessa, 
Giovanni Berlinguer, Lucia
no Bullini, Francesco Forte, 
Luigi Granelii, Eugenio Son-
nino. 

II primo dei tre dibattiti 
*vra luogo giovedi 15 feb
braio alle ore 21 sul tema: 
c L'esplosione demografica >. 
Gli altri due dibattiti avran-
no luogo nelle settimane se-
guenti; I'uno sul tema: c Le 
risbrse naturali: limiti e 
scelte >; I'ultimo su: «Svi
luppo tecnofogico e rapporti 
di produzione ». 

la destra, tra il centro c hi 
sinistra, contrasti all'interno di 
ognuno dei tre grandi schie-
ramenti, contrasti e division'! 
all'interno degli stessi comu
nisti. Riuscire a trovare una 
piattaforma comune a tutte 
queste forze e diventata Vesi 
genza primaria per condurre 
la lotta contro il regime. 

Con il suo programma il 
Partito comunista ha offerto 
questa piattaforma ed e di-
sposto ad aprire su di essci 
un dialogo costruttivo con le 
forze della sinistra innanzi-
tutto, ma anche con tutti co
loro che si oppongono alia 
dittatura. « Siamo convinti — 
ha detto il compagno Dra 
kopulos in una intervista ap 
parsa sul giornale ateniesc 
" Akropolis " — che attraver-
so la collaborazione nell'azio-
ne e nella lotta e altraver-
so il dialogo sia possibile rag-
giungere non artificiosamen-
te, ma in modo vivo e con 
creto, un'ampia unita sui pro 
blemi fondamentali. Questo ci 
consentird anche la creazione 
di un partito come organismn 
politico unico della sinistra 
marxista ». 

Nei confronti di altre per 
sonalita o gruppi comunisti 
(in particolare verso il cosid 
detto gruppo del XII congres 
so) nessuna polemica astiosa 
e sterile: le divergenze sono 
molte e di principio, ma non 
sono insuperabili. 11 program 
ma e stato subito qualifica 
to come elaborazione di una 
via ellenica al socialismo: ca 
povolgimento dell'attuale regi 
me, costituzione di un gover
no di unita nazionale, ripri 
stino della Costituzione in vi 
gore nel '67 e delle liberta 
democratiche, abolizione delle 
leggi eccezionali, libere ele 
z'oni, elaborazione di un si 
sterna di garanzie democrats 
che che impedisca ogni pre 
varicazione sia da parte di 
una maggioranza che di una 
minoranza, difesa dell'indipen 
denza e della integrita del 
Paese. 

Le ripercussioni sono slate 
immediate e positive. In tutti 
gli ambienti dell'opposizione 
il programma 6 stato defini 
to € tl fatto nuovo.nella Grt-
cia degli ultimi anni». E a 
giudicare dalla durezza delle 
condanne inflitte a Drakopu
los e a Partzalidis, il regime 
mostra di averne paura. 

Arturo Barioli 
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LA GRANDE MANIFESTAZIONE A ROMA DEI METALMECCANICI CONVENUTI DA TUTTA ITALIA 

UNA INDIMENTICABILE GIORNATA N LOTTA 
PER IL PROGRESS!) SOCIALE E LA LIBERTA' 

I discorsi di Lama, Macario e Benvenuto 

Una lotta die coinvolge 
I'insieme dei lavoratori» 

Una risposta ai padroni che minacciano di non fare il contratto - Gli in
tervene di un operaio di Reggio Calabria e di un sindacalista spagnolo 

Chlssa se c'era Giuliano Val-
le, direttore della Federmec-
canlca — la nuova e moderna 
organizzazione padronale — 
nascosto tra la straordlnarla 
folia, forte e matura, che gre-
miva ierl piazza San Giovan
ni? Valle e l'uomo che ha dl-
chiarato in questi glornl al 
«Mondo»: «in queste condi-
zioni .noi non firmeremo mai 
il nuovo contratto, anche a co-
sto di andare avanti per mesi 
o per anni senza che il vec-
chio contratto venga rinnova-
to ». Ebbene: se c'era avra ca-
pito dalla manifestazione, dai 
discorsi dei dirigenti sinda
cali. Opera!, impiegati, tecnicl 
metalmeccanici non solo non 
abbandonano la strada Intra-
presa fin dall'inizio dell'aspra 
lotta, clofe quella della serena 
fermezza, declsi a «durare a 
hingo», ma sono appoggiati, 
in questo, dall'intero movi-
mento sindacale. 

Questo amnio sostegno e sta
te affermato con estremo vi-

gore dai discorsi del segre-
tarlo generate della CGIL Lu
ciano Lama, del segretario con-
federale della CISL Lulgi Ma
cario, del segretario della Fe-
derazlone Lavoratori Metal
meccanici (a nome dell'intera 
segreteria) Giorgio Benvenuto. 
II comlzlo — Interrotto qua 
e la dal soprawenlre di nuovi 
interminabill cortei — e stato 
aperto da Ottavlano Del Tur-
co segretario della FLM di 
Roma che ha tra l'altro rlcor-
dato le adeslonl del PCI, del 
del FSI, della DC. Accolto da 
grandl applausl e dal grldo 
«nord e sud uniti nella lot-
tan ha quindi preso la paro-
la Vincenzo Caracciolo, ope
raio della Omeca di Reggio 
Calabria che ha sottolineato 
l'lmportanza della « vertenza 
sul Mezzoglorno» aperta 'dal 
metalmeccanici. 

Un momento di grande pas-
slone internazionalista e stato 
vissuto dalla folia allorche' 
Carlos Elvira, dirlgente sin-

Da Sesto a Roma con i metallurgici 

Un treno di giovani 
entusiasti e decisi 

Dalla stazione di Sesto San 
Giovanni a quella di Roma 
Tiburtina.-Oltre,-riove .ore di 
entusiBmo su-imd-tiei^ dieci 
treni speclall partiti da Mila-
no perJ^mw\f<ytft»<cg^,n» 
zlonale • ael metalmeccanici. 
« Un viaggio faticoso ma in-
dimenticabile», come hanno 
detto in molti, su uno de-
gli ultiml convogli partiti per 
Roma, alle 22, un lungo treno 
pieno di giovani. Non c'era-
no su questo treno i metal
meccanici «tradizionali», quel-
li che tutti conoscono, del-
l'Alfa Romeo, della Falk, della 
Breda Fucine. della Innocent!. 
Questi erano gia partiti qual-
che ora prima. 

Sul treno speciale delle 22, 
dalla stazioae di Sesto San 
Giovanni, c'erano si gli opera! 
(circa seicento) di una gros-
sa fabbrica, la Ercole Marelli, 
ma la maggioranza dei lavora
tori che affollavano questo 
convoglio erano i metalmecca
nici di numerosissime piccole 
aziende di Sesto San Giovan
ni, Cinisello Balsamo e Monza. 

Quasi tutti giovani, molti 
dei quali immlgrati dal sud, 
al loro primo lavoro e alia 
loro prima lotta contrattuale. 

Alia partenza da Sesto, sono 
venuti in molti a salutarli. a 
manifestare solidarieta. C'era
no circa dtecimila cittadini 
fuori della stazione, con il sin-
daco. la giunta comunale e 
11 gonfalone della citta. Ad un 
anziano lavoratore, chiaramen-
te commosso per 1 cartelli, 
per le bandiere, per gli slo
gans vandiamo a Roma per 
dare una risposta ai padroni 
che non vogliono fare il con
tratto », per !a marea di gen-
te che ha riempito il treno, 
qualcuno ha chiesto: « Perche 
non vieni anche tu? ». a Sono 
gia venuto — ha risposto — 
net '69. Adesso vengono gia 
in tre della mia famiglia. Toe-
ca a loro, ai miei figli*. 

Bandiere rosse 
Quando 11 treno parte dalla 

•tazione si riemple di canti, 
di saluti, di sventolii di ban
diere, quelle rosse della FLM. 

Appena la velocita aumenta, 
Si esce dai grovigli ferroviari 
della grande metropoli I'at-
mosfera negli scompartimen-
ti si fa piu tranquilla. S'in-
comincia a discutere. « La ma
nifestazione di domani sara 
senz'altro una cosa enorme*. 
«I padroni sono duri ma dob-
biamo dimostrare che noi 
siamo fermi e decisi e che il 
contratto lo devono fare*. 

Ci parlano di come fe stata 
preparata questa partecipa-
zione alia manifestazione ro-
rnana. Prima di tutto, la rac-
colta popolare dei fondi per 

sostenere le spese del viag
gio. n Abbiamo setacciato la 
citta, — ci dlcono — siamo an-
ddH*aappertuttby*a-% tutti i 
cittadini abbiamo spiegato i 
motivi della not^ra* lotta, t 
motivi per cui i"paSroni non 
vogliono discutere con noi. 
B la gente ha capito. Ha sot-
toscritto per noi. Su questa 
treno siamo in circa 1.500 
ma e come se ci fosse mezza 
Sesto San Giovanni». Pol ci 
parlano di altre iniziative: 
«Abbiamo fatto assemblee 
popolari, con la gente. su tut-
to, dalla questione del Viet
nam. al problema degli asili 
nido, a quelto dell'igiene men-
tale, a quello dell'immiqra-
zione. La gente ha capito 
che alia base delle nostre ri-
chieste ci sono tutte queste 
cose, e'e un modo nuovo di 

'vivere. Per questo domani 
a Roma 6 con noi tutta Vopi-
nione pubblica italiana*. 

« Se otto ore...» 
Si parla, si parla molto. Si 

discute, anche animatamente. 
Non si pensa cer^o a dorml-
re. * Aumenta il costo della 
vita, i padroni e il governo 
mettono continuamente in at-
to attacchi antioperai, si vuole 
spostare il Paese a destra: 
certo a queste cose bisogna 
mettere fine*. -

A Firenze — e ormai not-
te fonda — il treno esplode 
di un nuovo coro d'entusia-
smo. Nel binario accanto e 
fermo il treno del metalmec
canici proveniente da Varese. 

Verso Roma, s'incomincia a 
sen tire un po' di stanchezza. 
Da diverse ore si viage'a 
Ma comunque e'e sempre chi 
canta. Molti si sono Dortati 
dietro una chitarra. « Se otto 
ore vi sembran poche. prora
te voi a lavorar* e il motivo 
che domina. 

Nella seconda carrozza tut
ti son chiusi dentro lo scorn-
partimento per cercare di dor-
mire. Nel corridoio e'e solo 
un giovane seduto a terra. 
Legge un libro E' un tratta-
to di psicologia del lavoro. 

Ci si awicina a Roma. I 
responsabili deila FLM distri-
buiscono a tutti duemila lire a 
testa: servono per le spese 
del pranzo nella capitate. I 
giovani sono un DO" cornmossi. 

Molti hanno vent'anni o po-
co piu: e la prima volta che 
partecipano ad una grossa 
manifestazione. E la sensazio-
ne che sia veramente grossa 
llianno sublto. anoena entra-
ti a Roma Tiburtina. La sta
zione e stracolm* di metalnvc-
canici, dl bandiere. di stri-
scioni, di slogans. 

Domenico Commisso 

dacale clandestino dl Madrid 
ha rlcordato le dure lotte del 
delegati spagnoli. Lotte che 
portano anche a successl — 
come 1 tre prima licenzlati e 
pol rlassuntl alia FIAT dl Bar-
cellona — ma che debbono fa
re I contl con una repression* 
dl ferro (1.400 cacciati dalle 
fabbriche in due anni per rap-
presaglia). 

I grandi industriali — ha 
detto quindi Macario, prenden-
do la parola — vorrebbero 
cancellare questo slndacato co-
struito sul delegati e sul con
sign, il slndacato che fa poli-
tica fondato sull'autonomia dl 
classe. Perci6 pretendono dl 
regolamentare la contrattazlo-
ne aziendale. Ma 1 padroni 
non sono soli. Con loro e il 
governo. Un governo che 11 
sindacato giudica dai fattl: 
aesso, al di la delle mtenzlo-
nl, aggrava in maniera ogget-
tlva la tensione. I segni, i mo
tivi di allarme ci sono: il 
fermo di polizia, il discorso 
del procuratore della Repub-
blica Guarnera all'inaugura-
zlone dell'anno giudiziario, i 
fatti luttuosi della Bocconi ». 

Luciano Lama a sua volta 
ha sottolineato come con 1 
metalmeccanici si vogliono at-
taccare conqmste di fondo del 
movimento operaio. «Non ci 
lasceremo strappare il diritto 
alia contrattazione aziendale 
— ha detto — ed i poteri del 
consign di fabbrica, proprio 
perche vogliamo usarli nel mo
do migliore, ma la prima con-
dizione, per esercltare bene un 
potere, e quella di averlo». 
E a questo proposito Lama ha 
ricordato, come aveva fatto 
Macirio;^i)sp^QSsimo sciopero 
generate'""indetto, per questi 
moUyi^DCT ̂ 2 7 . febbraiQ. . ^ 

'ttSdritiamo —ha prosegutto 
il segretario della CGIL — 
che colpendo i lavoratori, si 
tenta di scardinare la demo-
crazla. Ma noi siamo consa-
pevoli di essere una grande 
forza che difende la liberta, la 
dlgnita degll uomini. II fa-
scismo non passera se perma-
ne la nostra compattezza, la 
nostra determinazione e vigi-
lanza, se sapremo rintuzzare 
le provocazloni Isolando la tep-
paglia fascista ed ognl forma 
di avventurismo. Del resto qua
le antifasclsmo — ha detto an-
cora Lama rivolgendosi al go
verno — e quello di chi igno-
ra la forza del lavoratori e 
schiera contro di essi la poli
zia. fa sparare sugli studentl, 
anziche snidare le central i e le 
squadre fasciste? ». 

E dopo il discorso di Lucia
no Lama, su proposta di una 
delegazione unitaria. la folia 
e sostata per un minuto in 
assoluto silenzio. Sono stati 
commemorati cosl a j caduti 
del lavoro e della repressione». 

aE' una lotta certo piu dif
ficile del 1969 — ha detto 
Giorgio Benvenuto chiudendo 
la manifestazione — poiche e 
in gioco la democrazia ope-
raia, sono in gioco oltre il 
contratto. grandi obiettivi so
cial! come lo sviluppo dell'oc-
cuDazione e del Mezzogiorno ». 

II segretario della FLM ha 
poi riassunto lo stato della 
vertenza: tre mesi di trattati-
ve, la rottura voluta prima 
dalla Federmeccanica e poi 
dalla Confapi, il veto posto 
airintersind per superare il 
dissenso suite 38 ore ai slde-
rurglci. II di segno padronale e 
quello della «centralizzazio-
ne attraverso il blocco della 
contrattazione aziendale». II 
governo aiuta i padroni con 
la fiscalizzazione degli oneri 
sociali e la via libera per ri-
strutturare. «I metalmeccani
ci — ha asgiunto — sono tor-
nati a Roma come nel 1969 
e nel 1971 per rioroporre e per 
rilanrjare un disegno alter-
nativo di Dolitica economica. 
un nuovo tipo di sviluopo». 

Benvenuto ha concluso con 
un accenno aU'azione delle 
forze studentesche. Nci certo. 
ha detto. it abbiamo ciiticato e 
critichiamo certe forme di 
lotta. ma auesta nostra critica 
non sienifica che noi lascia-
mo soli gli student! nella 
battaslia per rinnovare la 
scuola. sotto i colpi della re
pressions. ooiche la liberta e 
indivisib:,A ». 

Bruno Ugolini 

FLM: I PADRONI ISOLATI 
«Questa grande giomata di 

lotta ha isolato la posizione di 
lntransigenza del padronato e 
ha dato una ulteiiore prova 
della fermezza e della forza 
di una categoria declsa ad ot-
tenere gli obiettivi per cui si 
batte» : cosl si e espressa leri 
sera, in un comunicato la se
greteria nazionale della FLM. 

La nota esprime un ringra-
tlamento ai 250 mila metal
meccanici e ai lavoratori del
le altre categorie che hanno 
partecipato alia manifestazio-
9 t con un impegno che prepa
id «lo sciopero generate del-

rindustria e delle altre ca
tegorie del 27 febbralos. Rin-
graziamenti sono espressi an
che nel confront! delle forze 
politiche democratiche, gli En-
ti Locall, le associazioni, le 
forze della scuola e, in parti-
colare, nei confront! delle or-
ganizzazioni sindacali roma-
ne e del ferrovieri «per il lo
ro contribute determinants al
ia riuscita " della manifesta
zione ». Essa ha consentlto dl 
rinsaldare ancora piu 1 lega-
mi dei lavoratori con l'opinlo-
ne pubblica democratica, in-
tomo al contenutl ed ai valo* 
ri della battaglia «per 11 rln-

novo dei contratti. per le lot
te social! e lo sviluppo della 
occupazione e del Mezzo
glorno ». 

Ora il padronato — conclu
de la nota — deve « meditare 
suite gravi responsabilita che 
si assume rimanendo fermo su 
di una inutile posizione v di 
chiusura*. Viene, infine, de-
nunciato «1'atteggiamento fa-
zioso che, anche in questa oc-
caslone, ha svolto la RAI-TV 
negando una obiettiva infor-
mazione su un awenimento 
che ha pesato nella vita demo
cratica del Paese*. 

La maggior parte degli strlscloni riproducevano parole d'ordlne unltarie 

I metalmeccanici accolti da una vasta solidarieta popolare 

ROMA ACCANTO AGLI OPERA! 
i ** v *v" *~ *?*'£* *<1i?*l^'^lB 

nuovo> 
Bandiere rosse alle ftnesfre e sui pennoni di piazza Esedra - Panini e caffe ai lavoratori giunti prima deH'alba 
Una folia ai lati dei quaffro cortei • La mobilifazione dei giorni scorsi e il sosfegno delle forze democratiche 

Le rosse bandiere del sinda
cato vengono issale su tutti i 
pennoni che circondano piazza 
della Repubblica. Sono le 9. 
Poco dopo, quattro drappi rossi 
appaiono alle finestre di una 
scuola professionale che si af-
faccia sulla rotonda dell'Ese-
dra e immediatamente un ap-
plauso scroscia dalla immensa 
folia raccolta attorno alia fon-
tana. Le bandiere rosse saluta-
no la manifestazione dei metal
meccanici anche da molte al
tre finestre, soprattutto nei. 
quartieri periferici percorsi per. 
la prima .volta da cosi grandi 
corteL'-Mainon e questa rjini-: 
ca testimonianza di solidarieta. 
Alcuni episodi rendono conto 
deH'accoglienza popolare alia 
sterminata folia che si e di-
stesa per lintera mattinata nel- • 
le strade della capitate. 

Lunga attesa 
I treni speciali cominciano ad 

arnvare nelle prime ore del 
mattmo. Fa ancora freddo alia 
stazione Tiburtina o alio scalo 
merci di S. Lorenzo, freddo e 
buio pesto. I metalmeccanici. 
appena scesi dai vagoni. si in-
con trano con i ferrovien che li 
salutano calorosamcnte. poi si 
spargono per le strade nella 
lunga attesa che mizi il corteo.-
Proprio a S. Lorenzo la presen-
za di migliaia e migliaia di 
lavoratori desta molta gente. 
E a questo punto si vedono see 
ne certamente inusitale. Chi 
offre il caffe ai lavoratori se-
duti sui marciapiedi. assonnati. 
stanchi del lungo viaggio. chi 
scende in strada. magari gia 
pronto per andare al lavoro; 
le finestre al pnmo p:ano. in 
particolare. si aprono e ne 
escono termos p:em di caffe-
latte. anche brioche e panini. 
AU'alba i quartieri nei quali 
hanno avuto luogo i concentra-
menti sono per cosi dire mobi-
litati attorno ai lavoratori. Co
si all'Istituto Luce 1 dipendenti 
del cinema accolgono con uno 
striscione gli operai. Nella pri
ma mattinata uno striscione vie
ne issato anche al Consiglio na
zionale delle ricerche. 

« II clima e diverso da quello 
del *69 — ci dice un sindacalista 
romano durante la manifesta
zione —. Altera Roma scopri. 
forse meravigliata. centomila 
metalmeccanici giunti da tutta 
Italia, oggi, dopo le esperien-
ze di lotta fatte in questi an
ni, solidanzza, partccipa ». In 

' fatti le strade sono tutt'altro 
che deserte; due strisce di folia 
accompagnano ai lati. i cortei; 
le finestre sono spalancate e 
molte te donne. i bambini, la 
gente ai balconi; le saracine-
sche sono sollevate e dai nego-
zi alimentan. o d'abbigliamen-
to. dalle barbierte o dalle bot-
teghe s'affacciano artigiani, 
commcrcianti, client!. Osserva-
no; chi con semplice curiosita,, 
chi con ammirazione mista a ri-; 
spctto, chi con simpatia ed cspli- r 
cito sostegno. Sulla via Tusco-' 
lana il corteo sfila davanti ad 
un palazzo in costruzione; esco
no gli edili e applaudono o ten-
dono il pugno; i tramvieri 
Stefer dell'Alberone si schiera-
no davanti al deposito ed ap
plaudono; cosl i lavoratori che 

costruiscono la metropolitana 
lungo la Tuscolana e l'Appia. 
Dal Policlinico escono infermie 
ri e malati a salutare il corteo. 

« Cio — ci dice ancora il sin
dacalista — e anche il frutto 
della mobilitazione che si e 
sviluppata nei giorni scorsi a 
tutti i livelli >. Sui muri della 
citta. snfatti, si scorgono i 
manifesti che salutano e sosten-
gono. seppure in forme diverse, 
i metalmeccanici. fatti affiggere 
dal PCI. dal PSI. dalla DC e 
dalla Regione. nonche quello 
unitario della I. circoscrizione. 

t Si tratta dei partiti .e degli En-
ti'Locali, delle assemblee etet-. 
tive con le quali i andacati' 
•hanno discusso i temi cbntrat-" 
tuali e sociali della vertenza e 
dai quali hanno ottenuto soli
darieta: cosi come da parte 
della Regione. del sindaco Da-
rida. delle forze democratiche 
alia Provincia. E' stata una set-
timana durante la quale si so
no succedute iniziative a tutti 
i livelli. " -

All'Universita mercotedi i 
sindacati scuola confederali 
hanno organizzato un incontro 
tra studenti e sindacati: nelle 
scuole medie. sia licei che isti-
tuti tecnici, si sono svolte nu-
merose assemblee con la parte-
cipazione dei sindacalisti: i mo 
vimenti giovanili hanno assi-
curato la loro partecipazione e • 
infatti gli studenti sono giunti. 
in massa alia manifestazione. 
innalzando gli striscioni con i 
nomi delle loro scuote, scan-
dendo < Diritto alio studio e 
diritto al lavoro >. 

Dalle fabbriche. dai cantie-
ri e da ogni posto di lavoro so- • 
no giunte prese di posizione, or-
dini del giomo. mozioni appro • 
vate dalle assemblee svoltesi. 
e ognuna per assicurare il so
stegno attivo. militante. ai me
talmeccanici, per ribadire che 
la loro lotta interessa tutti i la
voratori itaham. che la loro vit-
toria e un successo di portata 
generate. La testimonianza di 
questo impegno generate del 
movimento sindacale romano e 
stata data dalla partecipazio
ne ai quattro cortei. 

Sfiiano gli edili 
Quello partito dall'Esedra. era 

aperto dagli edili e accanto ai 
metallurgici di Palermo o della 
Toscana c'erano gli etettrici e 
i grafici. che hanno scioperato 
per tutta la giomata. gli statali 
e i parastatah. impegnati que 
sti ultimi nella vertenza per 
il riassetto. gli operai della Ma-
nifattura Tabacchi e i ricerca 
tori del CNR, i bancari e i fer
rovieri. In quello che si e mos-
so da Cinecitta. aperto dalla 
FATME. le fabbriche della zo
na di Pomezia; in quello sfi-
lato dairOstiense accanto agli 
operai della FIAT Magliana. i 
dipendenti dell'ACEA, soltanto 
per citare alcune tra te cate
gorie o te aziende piu rappre-
sentative. Da tutto cio viene 
fuori un quadro veramente si
gnificative. Poche volte come 
questa una citta oosl difficile 
come Roma ha sentito l'lmpor
tanza politics di una manifesta
zione sindacale. 

Stafino Cingolani 

I dii igenti sindacali sono alia testa di uno del quattro im-
mensi cortei 

(Dalla prima pugina) 
va della classe operala — ha 
detto accolto da grandi ap
plausl il compagno Luciano 
Lama, segretario generate del
la CGIL neH'lmmenso comlzio 
dl Piazza S. Giovanni — trova 
la piu ferma opposizione dl 
tutti i lavoratori italiani. Sen-
tiamo che colpendo 1 lavora

tori si tenta di scardinare le 
basi della democrazia. Ma noi 
siamo consapevoU di essere 
una grande forza che difende 
la liberta, la dlgnita degli uo
mini, la vita democratica. I 
metalmeccanici con la loro lot
ta assolvono al grande compito 
dl trasformazlone soclale e dl 
sviluppo democratico. Tutti i 
lavoratori sono con voi». E 
Macario, che ha parlato come 
Lama a nome della Pederazio-
ne CGIL, CISL. UIL, Giorgio 
Benvenuto a nome della FLM, 
Caracciolo operaio dell'Omeca 
di Reggio Calabria, hanno ri-
badito che «1 metalmeccanici 
con la loro grandiosa e appas-
sionata partecipazione si im-
pegnano a fare della lotta per 
11 contratto anche la lotta per 
Toccupazione, per l'unita de
gli operai delPindustria, con i 
braccianti e i contadini poveri. 

Questa consapevolezza della 
classe operala, dei metalmec
canici di assolvere ad un 
grande compito, di essere 
forza nazionale, avanguardia 
e massa nello stesso tempo, 
e il filo rosso della eccezio-

nate manifestazione dl Romft. 
Gli applausl che hanno accol
to 1 rappresentantl delle R#-
gionl, del comuni, delle am-
ministrazionl provincial!, ve
nuti a Piazza S. Giovanni oon 
decine e declne dl gonfalonl. 
molti dei quali decorati di 
medaglie per il contributo da
to alia Resistenza, sono il se
gno di questa unita che a-
vanza, che travolge gli oata-
coli, che diventa asplrazlane 
e - meta delle grandi maa*e 
popolari. . ' • - , 

Unita nazionale, units, an-
tlfasclsia. Ecco l'altro polo 
della giomata dl lotta. Quan
do in Piazza S. Giovanni so
no entrati i metalmeccanici 
dell'Ossola, «la prima repub
blica italiana», si e levato un 
grande applauso. Assleme % 
lavoratori che sono stati pro
tagonist! delle gloriose gior-
nate di lotta contro i nazistl e 
i fascist! c'erano 1 giovani 
con grandi cartelli: «ONL, la 
Resistenza continuan, un am-
monlmento, un impegno a cl|i 
mesta nel torbido, a chi sogna 
avventure, rltornl ad un pas-
sato che il popolo italiano 
ha cancellato. Impegno nazio
nale e impegno internaziona
lista: lo testimonia il bal-
zo in avanti registrato anche 
ieri nella sottoscrizlone per 
ricostruire il Vietnam, lo te
stimonia la presenza degli an
tifascist! spagnoli che hanno 
portato a questa manifesta
zione 11 loro contributo. 

Straordinaria esperienza 
Ecco, tutto questo fe diven-

tato ieri mattina patrimonio 
della popolazione romana 
che si 6 fatta parte viva del
la manifestazione, ha accolto 
nelle case i lavoratori che 
giungevano fino dalle 4 del 
mattino dal Nord, dal Sud 
con i treni, con i pullman. 
Ha seguito I metalmeccanici 
in ognl momento della mani
festazione, ha vissuto con lo
ro una straordinaria espe
rienza politica. 

Quattro cortei, quattro im
mense ondate di uomini, di 
donne, di giovani, di bandie
re, di striscioni, di cartelli, si 
sono riversati nelle vie della 
capitate. Sono arrivati a Ro
ma quando era ancora buio 
e la citta li ha accolti con il 
calore umano che la Roma 
democratica fe capace di e-
sprimere, di trasmettere. 

I dirigenti della FLM, della-
-Ftederazione CGIL, CISLL TJIL 
erano emozionatl.'Dal palco'di: 

rPiazza S. Giovanni guardatfanor. 
la sterminata massa di uomini 
che pian piano la gremiva. 
Fierezza della forza che il 
movimento sindacale ha rag-
giunto, piena consapevolezza 
dei compiti che spettano al 
sindacato, commozione per 
la partecipazione appassionata. 

Alle 9,15 si muove il corteo 
che parte dalla stazione Ti
burtina. Lo apre un grande 
striscione rosso della FLM di 
Milano. Su decine di fusti di 
benzina portati dai lavorato
ri in lunga fila fe scritto: «I1 
diritto di sciopero non si toc-
ca», «No al fermo di poli
zia». Queste parole sono ri-
petute su migliaia di coccar-
de che i metalmeccanici por
tano all'occhiello. Un lungo 
grido scandisce « No al fermo 
di polizia, Andreotti ti cacce-
remo via». Si passa per le 
vie del Tiburtino. Sotto gli 
occhi della gente affacciata 
alle finestre sfiiano i nomi di 
centinaia di grandi e piccole 
fabbriche del Nord. Sono le 
fabbriche di Milano, Bergamo, 
Piacenza, Venezia, Ferrara, 
Treviso, Brescia. Nomi noti 
di grandi complessi industria
li, nomi di piccole fabbriche: 
Alfa Romeo. Dalmine, Inno
cent!, Sit-Siemens, Magnet! 
Marelli, Philips, Ercole Ma

relli, Singer, Cirabali, CGE, 
Borletti, Autobianchl, gli ali-
mentaristi della Citterlo, Piag-
gio di Arcore, Falck, Om di 
Brescia, Franco Tosi, Triplex, 
Redaelli, Carraro, Breda Fuci
ne, Moto Guzzi, Zoppas, Sa-
va, Petrolchimico di Marghe-
ra e poi Triulzi, Honeywell, 
Allis Chalmers, Link Belt, 

I lavoratori passano per le 
vie del Tiburtino. Vanno ver
so l'Universita. La gente e 
alle finestre, saluta con 11 
pugno teso, applaude. Lo 
slogan « Nord, Sud uniti nella 
lotta» riemple le strade di 
Roma. « La classe operala non 
ha confinin fe una delle pa
role d'ordine che sara ripe-
tuta nei quattro ' cortei. Si 
cantano gli inn! partigiani, le 
canzoni del lavoro, 11 governo 
Andreotti-Malagodi fe dura-
mente messo sotto accusa. Da
vanti alia clinica «Malattle 
nervosa» dellTTniversita gli 
operai gridano •* Riforma sa-

*nitaria».- Un lungo applauso 
si leva da decine dl infermie-
re e infermieri usciti per stra
da. II corteo passa per S. Lo
renzo. I milanesi gridano •Mi
lano operaia dice basta ai cri-
mini fascistis. Avanza Sesto 
S. Giovanni, avanza Brescia. 
a^ntratti, riforme, occupa-

:one»: il grido si confonde 
ritmare del tamburi, al suo-

lo dei fischiettl e dei camps-
lacci. a Liberta, riforme, scuo

le, case per tutti 1 lavoratori». 
II corteo va verso S. Gio

vanni. E' 11 primo a entrare 
nella piazza. Lo accoglie un 
grande applauso. Un boato 
quando entrano i lavoratori di 
Marghera. Portano sul volto 
le maschere antigas, denuncia-
no rinquinamento che attana-
glia una intera zona. Poco 
dopo entra a S. Giovanni il 
corteo che proviene dall'Esa-
dra. Lo aprono i minatori sar-
di, gli edili romani. Dietro 
decine di gonfalonl dei comu
ni con islndaci. Dietro anco
ra le fabbriche dl Roma: Au-
tovox, Lancia, Apollon, Poll-
grafico, Metalsud. una delega
zione di tipografi, gli etettri
ci, gli statali, 1 bancari. 1 
parastatali, ricercatori, dipen
denti della Regione, della ma> 
nifattura tabacchi. Poi ecoo 
Palermo. 

« Nord-Sud uniti nella lotta » 

Non mancano afficact rappraaontaiionl dl satira politica con
tra padroni o governo 

Passano i metalmeccanici di 
Crotone, ancora il grido 
« Nord, Sud uniti nella lotta ». 
Poi di nuovo romani. Sono 
gli studenti del Tasso, Duca 
d'Aosta, Isef, Mameli, Oriani, 
Plinio, Magistero, Liceo Arti-
stteo. Passano studenti con 

Sli striscioni della FGCI. Gri-
ano «diritto alio studio, di

ritto al lavoro». Altre detega-
zioni romarte: Italcable, Sit-
Siemens, Olivetti, portuali e 
metalmeccanici di Civitavec
chia. Dietro sfiiano Corao, i 
lavoratori della Rai-TV, gli 
ospedalieri, quelli del Coni, 
dell'Onig, i metalmeccanici di 
Lecce, della Toscana da dove 
sono giunti anche i rappte-
sentanti di decine di comuni. 
In mezzo i bancari romani, 
gli orafi di Arezzo, gli opera! 
della Cantoni, quelli di Massa, 
Viareggio. S. Giovanni Valdar-
no. Quindi i ferrovieri di Ba
il ed altrl metalmeccanici: 
Breda Pistoiese, Olivetti. Pra-
to, Piaggio di Pontedera. 

« Siamo tanti, ma dietro di 
noi c! sono altri milioni di la
voratori. Lottiamo tutti per il 
{irogresso sociaten. Un cartel-
o con questa scritta fe innal-

zato da un giovane operaio 
della Fiat. Sono in piu di tre-
mila in questo corteo partito 
dalla stazione Ostlense. Ci so
no anche gli impiegati della 
Fiat. « Emigrazione, repressio-
ne, sfruttamento. questa ' la 
viotenza Fiat» fe scritto su al
tri striscioni. II corteo parte 
salutato dai lavoratori della 
Acea. Lo aorono gli opera! del-
romeca di Reggio Calabria, 
l*unica fabbrica metalmeccanl-
ca calabrese, quelli che det-
tero il via al corteo per le vie 
di Reggio. Sono fra tutti piu 
di trentamila. Poi vengono 
quelli dell'Oml di Roma, i 
portuali di Llvomo. della Ca
stor. Coat, Pirelli. Ire-Varese. 
di La Soezte, Trieste, portua
li e metalmeccanici di Gene
va. Passano I metalmeccanici 
dell'Ossola, cantano gli inni 
partigiani. Tutti accusano il 
govemo Andreotti. Senza so-
ste rlecheggla il suono del 
tamburi. 

Dalla parte opposta della 

piazza comincia ad arrivare 
anche il corteo partito da Ci
necitta. Piu di cinquantamila. 
II cammino fe inizfato alle t, 
ma solo verso le 12 si entra 
nella grande piazza. Lo aprono 
i lavoratori della Fatme dl Ro
ma. L'unita dei lavoratori con
tro l'autoritarismo, la prepo-
tenza dei padroni, te rappresa-
glie: fe questo 11 tenia dl fan-
do. Poi vengono 1 metalmecca
nici di Bolzano, Merano, lavo
ratori e studenti romani, quel
li della zona mdustrieJe di Po
mezia,-di Alessandria, quelli 
di Bologna e dell'intera Emi
lia. Sono migliaia e migliaia 
giunti dalle province defr re
gione. a I padroni dlcono che 
le richteste. contrattuall non 
sono compatiblli col slatema. 
No. Sono • compatiblli con t 
prezzl del sistemas. Sono de
cine e decine di cartelli con 
questa scritta. Assleme agtl 
emilian! i metauneccanici del-
1'ltalsider di Taranto la fab
brica dove si muore, si rima-
ne feriti ogni giorno. Ancora 
un coro per le vie dl Roma: 
« Nord, Sud uniti nella lotta». 
E* lo slogan dei napoletanl. 
combattivi, decisi. Sono arri
vati tutti con i pullman alle 
quattro del mattino. Nessun 
segno di stanchezza quando 
arrivano a S. Giovanni. La 
piazza non contlene piu la 
enorme marea. Con i lavora
tori sono delegazioni delle or-
ganizzazionl di massa, dei par
titi democratic!. II nostra par
tito fe rappresentato dal com-
pagni G.C. Pajetta, Natta, Dl 
Giulio, Mlnucci, Petroselli. N. 
Colajannl. Cervetti, Carossino, 
Slcolo, Geremlcca, Coaensa, 
Panosetti. Salvetti. ; - • 

J Sono gia lnizlatl 1 comizi. 
Sul palco I dirigenti della 
FLM. con In • testa Trentin, 
Camitl e Benvenuto, 1 diri
genti della Federazione CGIL, 
CISL, UIL. Un mare dl stri
scioni, di bandiere rosse dell* 
FLM si agita al leggero vent©. 
La folia, immensa, ascolta gli 
orator!. Pol la manifestazione 
si chiude. Le bandiere della 
FLM si spargono dl iraovo par 
le vie e le plasm dl Roma. 
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II popolo romano con i metalmeccanici 

Alia testa del corteo della Fiat lo striscione del Consiglio di fabbrica 

La contrattazione articolata non e in vendita: cosi e scritto sui tamburi di latta portati dagli operai di Milano Tra la folia i cartelli collegano le rivendicazicni contrattuali alle riforme 

La delegazione del CC del PCI composta dai compagni G.C. Pajetta, Natta, Di Giulio, Minucci, Petroselli, 
N. Colajanni, Cervetti, Carossino, Sicolo, Geremicca, Cosenza, Panosetti e Saivetti L'unica fabbrica di Reggio C sottolinea un impegno di tutti i metallurgici per la rinascita del Sud (Foto di Rodrigo Pais) 
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Deve cessare la violazione dei piu elementari 

Spionaggio telef onico: 
ora dilaga lo scandalo 

Sequestri, interrogator!, incriminazioni - Perquisita anthe I'agenzia investiga-
tiva di Tom Ponzi - Una strana smentita della procura generale non fuga i sospetti 
di controlli su uomini politici - Fuori portata del magistrato i servizi segreti ? 

Una mozione 
del PCI su 
intercettazioni 
e schedature 

I deputatl comunistl hanno 
presentato a Montecitorio una 
mozione sui sistemi di inter-
cettazione telefonica, e sui 
riordino dei servizi di sicurez-
za che con frequenza, con 
troppa frequenza, ricorrono a 
questi sistemi inquisitor! 

II documento (firmato dal 
compagnl Spagnoli, Natta, 
Amendola, Tortorella, Boldrl-
ni. Malagugini, D'Ales-
sio, Plamigni, Caruso, Ange-
lini, Bisignani, Cerri, D'Au-
ria, Lizzaro, Lombardl Mau-
ro Silvano, Nahoum, Pelizza
ri, Tesi, Venegoni) si richia-
ma espressamente alia «dl-
scussione intervenuta nelle se-
dutedel 3 e 4 maggio 1971 
sulle relazioni della commls-
sione parlamentare d'inchie-
sta sui fatti del giugno-luglio 
1964 e al voto co.i il quale 
la Camera impegnava il go-
verno: 

a) a procedere speditamen-
te alia eliminazione dei do-
cumenti riconosciuti Ulegittl-
mi dalle commissioni ammi-
nistrative d'inchiesta e agli 
altri atti amministratlvi di 
sua competenza; 

b) a procedere speditamen-
te agli studi — sulla base 
delle proposte formulate dalla 
commissione parlamentare di 
inchiesta — per il coordina-
mento dei servizi di informa-
zione e di sicurezza e per la 
elaborazione di proposte per 
una nuova tutela del segreto 
politico e militare». 

Nella mozione comunlsta si 
richlama anche «l'irapegno 
assunto dal governo, sulla ba
se delle conclusion! della com
missione parlamentare d'in
chiesta e delle richieste 
espresse da tutti i partiti 
democratic!, di impedire che 
continuassero a veri Hears! 
violazioni di dirittl fondamen-
tali dei cittadini attraverso il-
lecite interferenze e sconfina-
menti dai compiti di istituto 
da parte dei servizi seeretl e 
di altri organism! addetti a 
funzio'ni di polizia ». 

La mozione denuncia con 
precislone tutte le inadem-
pienze del governo in questa 
materia e afferma: «Costa-
tato che 11 govemo non ha 
ancora riferito, nonostante che 
il termine del tre mesi sia 
stato abbondantemente supe-
rato e ci si avvicini al tra-
scorrere di un biennio dal voto 
della Camera, suH'ademplmen-
to degli impegni assuntl; co-
statato, d'altra parte, che non 
solo permane una situazlone 
di profondo disordine in me-
rito a computerize, controlli. 
direzione dei' servizi di sicu
rezza, ma che neppure e sta-
ta data notizia della distruzio-
ne delle schedature Uleclta-
mente effettuate; 

rilevato infine che, anche In 
relazione a recenti gravi fat
ti denunciati, si deve ritene-
re che siano proseguite le 
violazioni delle liberta fonda-
m en tali dei cittadini attraver
so. soprattutto, la continua-
zione della prassi delle sche
dature e il sistema generaliz-
zato delle intercettazioni tele-
foniche; mentre censura 11 go
verno per la srave inadpm-
pienza rispetto ad un voto del
la Camera, lo impegna: 

a) a presentare al Parla-
mento le risultanze degli stu
di e delle Iniziative assunte 
per il riordinamento dei ser
vizi di informazione e di si
curezza e la nuova tutela del 
segreto politico e militare; 

b) a riferire sui prowedl-
menti amministratlvi di sua 
competenza assunti in rela
zione aae risultanze della 
commissione parlamentare di 
inchiesta e in particolare sul
le sanzioni a carlco di quan-
ti ebbero ad ispirare. promuo-
vere e realizzare le inizia
tive Illegal! verificatesi nella 
primavera-estate 1964; 

c) a riferire alia Camera 
sulla eliminazione e distruzio-
ne delle schedature e dei do
cument! illegittimi secondo le 
risultanze delle commissioni 
amministrative e della com
missione parlamentare di in
chiesta; 

d) a porre fine ad ogn! for
ma di schedatura di massa, 
operata sia dai servizi di si
curezza, sia da oreanismi del
le forze annate che dalle for-
ze di polizia: 

e) a porre fine al sistemi 
di intercettazione Wefonlra. 
attuati al di fuori delle norme 
che retrolano tale delir^ta ma
teria individuando I responsa-
bili e assumendo nei loro con
front! le opportune sanzioni 
e denuncea. 

Anche Ton. Mamml del PRI 
e Ton. Reggianl del PSDI han
no presentato interroeazioni 
parlamentari sullo scandalo 
delle intercettaz'oni telefoni-
che. A sua volta. l*aee.izia 
«Presenza socialista i» istJ'ra-
ta dall'on. Mancinl. ha ded'ea-
to un commento fort*mente 
crlt'co alia vicenda. affermftn-
do fra l'altro che non s! trat-
ta solo dl «degenerazioni», 
4ato che vl sono lmplicati 
«organl di Stato». 

Una perquislzlone notturna 
in casa di nun funzionario 
preposto a pubblici servizi» 
che ha dato modo al magi
strato dl rinvenlre materials 
che e servito per intercetta
zioni telefoniche abusive e 
nastrl con colloqul registratl; 
perqulsito anche l'uflicio del-
i'investigatore Tom Ponzi, 
nolo anche per essere un cal-
do simpatizzante della destra 
(con relativo sequestra dl dl-
sposltlvl sospetti); nove in-
terrogati che hanno fornito 
spiegazionl su come venlvano 
efTettuati i controlli illegltti-
mi e per conto di chi; due in-
dlziati di reati, uno dei quali 
sembra sia un noto Investiga-
tore privato; infine una ambi-
gua smentita della procura 
generale sulla scoperta dl 
«spie » su apparecchi dl notl 
uomini politici. Queste le ul-
tlme no vita di uno scandalo 
che rischia di travolgere gros-
sl callbri. 

Lo scandalo delle migliaia 
di telefoni «controllati», ri-
velato a Roma da una indagl-
ne giudiziaria aperta dal pre-
tore Luciano Infelisi, assume 
sempre piu le caratterlstiche 
di un «affare» che non rl-
guarda solo pochl disonesti 
funzionari della SIP che si 
prestavano, dietro compenso, 
a collegare registratori o cuf-
fle dl ascolto sulla linea di 
questo o quell'uomo di affari, 
di questo o di quel giornale. 
L'« af fare» coinvolge ancora 
una volta organi statali che 
istltuzlonalmente sono prepo-
stl a ben altre incombenze. 

Ieri mattina il pretore Infe-
llsi ha convocato nel suo uf-
ficio il senatore socialista Au
gusta Talamona, amminlstra-
tore deU'Avanti! e il giornali-
sta Giorgio Cingoll, dlrettore 
di Paese Sera. L'inchiesta. co
me e noto, ha accertato che il 
telefono privato che il parla
mentare aveva presso la reda-
zione del giornale era control-
lato: presso la cassetta di de-
rivazione eslstente negli uffl-
ci redazionali e stato infatti 
scoperto un microapparecchio 
che permetteva l'ascolto delle 
telefonate in partenza e in 
arrive Sembra che il conge-
gno, lungo appena tre centi-
metri, sia stato collocato al-
meno due anni fa da qualcu-
no che conosceva bene la re-
te telefonica del giornale. H 
senatore Talamona, una volta 
dinanzi al pretore, ha presen
tato una querela 

Per quanta riguarda Paese 
Sera il dott. Infelisi si e li-
mitato ad informare il di-
rettore che almeno una Hnea 
del giornale e sotto control-
lo. ma che per ora non e sta
to possibile individuare quale 
mezzo sia stato usato. 

Nel pomerlggio, sempre ie
ri, il magistrato ha interro
gate nove persone negli uffi-
ci del nucleo investigativo dei 
carabinieri: costoro dovrebbe-
ro conoscere molti segreti sul
le organizzazioni che operano 
nel campo dei controlli su ap
parecchi telefonici. Si tratte-
rebbe comunque di persone 
che lavorano per privati e di 
impiegati dei telefoni. 

A proposito dell'azienda te
lefonica pol — e questo e uno 
dei dati certl gia acquisiti 
dairinchiesta — si e accer
tato che nelle centrali e nelle 
centreline periferiche manca-
no i piu elementari accorgi-
ment! per difendere la pri
vacy degli utenti. mentre nes-
sun controllo, neppure perio-
dico. viene effettuato 

Per alcune ore pretore e 
carabinieri hanno anche va-
gliato quanto sequestrato nel 
corso dell'operazione nottur
na di cui abbiamo accennato. 
L'elemento piu interessante 
sarebbe costituito dalle bobi-
ne gia registrate trovate in 
una casa del centra nella quale 
abita. come abbiamo detto. 
un «funzionario preposto ad 
un pubbiico servizio». 

Infine arriviamo al punto 
forse piu imoortante. per ora, 
della vicenda. Ieri tutti i 
giornali hanno pubblicato al-
cuni nomi di uomini politici, 
come quelli di Berllnguer, 
Andreotti, Cefis, Lama. Man
cinl. Storti. Vannl, Petrilli. i 
cui telefoni sarebbero stati 
« controllati». Ieri 11 procura-
tore generale Spagnuolo ha 
smentita questa notizia con 
un comunicato nel quale si 
afferma che non sarebbe
ro risultate * intercettate le 
utenze del presidente del Con-
sizlio e di altre autorita del 
governo. della Banca d'lta-
lia. nonche dl segreterie di 
partiti politici*. In verita 
nessun giornale ha parlato 
di segreterie di partita men
tre tutti hanno parlato di 
• controlli* su telefoni priva
ti, e cloe dei domicili di se-
pretari di oartito. E analogo 
discorso vale per la Dresiden-
za del Consiello e per altre 
personalita di iroverno Qu!n-
di la sment't<» in effetti non 
sippnt've nulla. 

D'altra nirte c*e da rile-
varp che s! continua a parla-
re d! intprrettizionl ev»eii!te 
da orivat! e se n* cont'nua a 
Pflrlar" anc>>e wile smentUe 
ufficiali della nrocura eene-
rflle. mentre "vmbra certo che 
durmt* nnrh»*«aa oiO di una 
volta 11 nretore e i tecnlcl 
si wno irnbattut' In line* fon-
trollate da «r pubblici ufflcla-
li» che. TVT dirla in oarole 
povere. altri non erano se 
non «a»enti setrreti» Ma 
sembra ch° In au«»«t' '•isl non 
r'e «ti»to ni°nte d^ r^re e che 
11 mo^^trnto si si* dovuta 
nrreTid*»re' la piti^tificaz'nne 
n»r «mTv>d«r<7li di intervn're 
e stat<*. owinmpnte. auell<» 
d*»ll* t"teli d»lla sicurezza 
naz'onoV co*vrt* dal segTe-
to p^'itiro-mil'tire 

Paolo Gambescia 

Dal tribunale di Cagliari 

Per i balletti rosa 
assolto Domenghini 

CAGLIARI, 9 
II processo dei «balletti rosa» si e concluso stamane al 

tribunale dl Cagliari con sei condanne e 15 assoluzioni. As
solto per insufficienza dl prove l'imputata piu famoso, il 
calciatore Angelo Domenghini. Assolti gli altri due calcla-
tori dl minore fama: Corrado Nastaslo e Moreno Tampucci, 
l'uno con formula ampla e l'altro con formula dubitativa. 

La condanna piu dura (3 anni e 4 mesi di reclusione, 
100 mila lire dl multa) l'ha subita lo studente unlversitarlo 
Nlnnl Ligas, rltenuto colpevole dl favoregglamento plurlag-
gravato della prostituzione e di vlolenza carnale La madre 
delle lollte Gabriella e Anna Rita Fodde, la pittrice Maria 
Grazia Porceddu, ha avuto anch'essa una lieve condanna: 
otto mesi, per sottrazione agli obblighl dl asslstenza fa-
miliare. 

La squallida e triste vicenda e stata solo vista nelle sue 
dimenslonl scandallstlche, dopo che Gabriella aveva coln-
volto, nelle confessioni sulle premature esperienze amo-
rose, anche 11 divo del pallone. 

LA VIGLIACCHERIA DEI RAZZISTI Sr^Sff'S.1 
cittadina statunitense di Pinellas Park (Florida). Una maestra, bianca, sta consolando una 
scolaretta di colore che era stata aggredita — con alcune sue compagne — da alcuni razzisti 
per protestare contro rintegrazione razziale In atto nell'istituto 

Fermati la moglie, la figlia del portiere della villa e il fidanzato della ragazza 

PREPARATO PROPRIO IN CASA TORIELLI 
IL RAPIMENTO DEL GIOVANE INDUSTRIALE ? 
Anche un quarto fermato — Una sospetta intermediazione per pagare ai banditi il riscatto di un miliardo e 250 milioni 

Trasferiti in carcere a disposizione del magistrato — Proprio in questi giorni dimezzate le tasse alia famigiia 

II fidanzato della figlia dei custodl fra I carabinieri 

VIGEVANO. 9. 
Questa sera, l'industriale vi-

gevanese Pietro Torielli ha ac-
consentito a incontrarsi con gior-
nalisti e fotografi. L'incontro e 
awenuto nella villa del Torielli 
poco prima delle 23. H giovane. 
che appariva affaticato, ha rac-
contato brevemente la sua brut-
ta awentura: l'aggressione da 
parte dei banditi, la perdita di 
conosceni-a, il risveglio, legato. 
in una stanzetta di pochi metri 
quadrati, priva di finestre e 
con solo una alta ferritoia. Du
rante tutta la sua lunga pri-
gionia il Torielli non ha mai 
avuto modo di vedere in faccia 
qualcuno dei suoi carcerieri. 
Quando uno di essi doveva en-
trare. picchiava due colpi alia 
porta e lui. il rapito, doveva 
mettersi sui capo un asciuga-
mano. Non ha saputo dire nep
pure di che regione potessero 
essere: quando parlavano — ha 
detto — lo facevano come se 
tenessero in bocca il paradenti 
dei pugili; lui non era in gra-

Cassina non sarebbe stato mai portato fuori di Palermo 

Sei minuti separavano 
il rapito da casa sua 

« Ebbi il tempo di dire 15 avemarie e mi vidi rinchiuso »- Torna d'attualiti 
una cifra: 500 milioni di riscatto -12 ore prima di awertire i magistral 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 9 

Quanto e costata alia fami
giia Cassina la liberazlone 
di Luciano, il ricchissimo ln-
dustriale trentunenne rapito 
sei mesi fa sotto il suo ufficio 
al centra di Palermo, da un 
c commando B di quattro uo
mini? 500 milioni era la cifra 
bisbigliata subita dopo il se
questra. Quel che e certo e che 
nessuno crede ai Cassina, che 
solo ieri sera hanno fatto dire 
ad un loro portavoce che lo 
ingegnere e stato rispedito a 
casa «gratis*; che nessun 
contatto con i rapltorl e'era 
stato in questi sei mesi, tran-
ne qualche telefonata di 
«sciacalli » sino ad af fermare 
che il ritardo considerevole 
con cui la famigiia ha avver-
tito la procura della Repubbli-
ca — dodlci ore, dalle 23 del 
7 febbraio orario del rilascio 
alle 11 dell'indomani. quando 
e stato dato un coipo di tele
fono al palazzo di giustizla — 
e stato causato dall'emozicne 
e dalla stanchezza. 

E" piu logico pensare che 1 
familiar! si sono cuclti la 
bocca per permettere ai rap!-
tori di dileguarsi. secondo ac
cord i avvenuti nelle trattati-
ve. Muti — e imbarazzati — 
pure carabinieri e polizia che 
hanno saputo la notizia della 
liberazlone deU'industriale dai 
magistrate 

Questi uitiml da parte loro 
non debbono essere riusciti a 
cavare molto dagll Interroga
tor! svoltisl ieri e stamane 
dell'lngegnere Luciano e del 
padre Arturo Infatti hanno 
fatto sapere che sara rispol-
verato il programma dl In-
dagine gia reso noto qualche 
giorno prima che 1'ingegne-
re fosse rispedito a casa. Po-
che le modifiche: una vlslta 
medica del giovane e un pro 
babile confronto con I due In-
dizlatl — il macellalo Scrlma 

e il « contadino » Vitale — cui 
gli inquirenti si erano aggrap-
pati sin dall'agosto scorso se-
guendo la pista di una Lan
cia Pulvia di propriety del 
Vital! che avrebbe scortato se
condo 1 testimoni, i rapltorl 
il giorno del sequestro. 

Una traccia — tenue — per 
rilanciare la caccia ai rapitori, 
potrebbero essere le dichia-
razioni di Luciano Cassina 
sulla dinamlca del sequestro: 
dopo la colluttazione con i 
rapitori l'industriale era stato 
ficcato a viva forza dentro ad 
una 124. Steso lungo il sedi-
le posterlore, aveva avuto 11 
tempo di recitare — cosl ha 

detto — una dietro l'altra 
quindici Ave Maria, che, fatti 
i calcoli, corrispondono a sei 
minuti di preghiere prima di 
giungere al luogo di prigionia 
dove 1 sequestratari lo ave-
vano incatenato ad una bran-
dina in un locale angusta. Al* 
lora — e un calcolo facile — 
l'auto dovrebbe avere percor-
so non piu di cinque chilome-
tri e dovrebbe essere qulndi 
restate nascosto in citta. Sei 
Iunghi mesi in compagnia di 
un custade burbero e benefl-
co che — tutto sommato — 
lo rispettava, lo nutriva bene 

v. va. 

Uccisi in due a Locri 

Crivellati di colpi 
nell'agguato mafioso 

LOCRI cReggio Calabria), 9 
Tragico agguato mafioso: due persone sono state uccise, 

a colpi di fucile. in localita Quintabianca, alia periferia 
del paese di Gerace. Le vittime sono Prancesco Morabito. 
32 anni. proprietario di un'officina meccanica in Borgo 
Gerace e Micheie Malafarina. 20 anni. 

I due viaggiavano a bordo di una Flat 128. Tomavano 
da Locri ed erano diretti a Gerace quando l'auto e stata 
fermata da uno sconosciuto. probabiimente col pretesto 
di un passaggio A un certo momenta, sono sbucatl da un 
cespuglio almeno due killer, 1 quali hanno cominciato a 
sparare contro la vettura. I due occupantl. nel tentativo di 
sfuggire aH'agguato. sono scesi daU'abitacolo e si sono get-
tati a terra, ma gli assassini li hanno crivellati di colpi 

Francesco Morabito e morto alllstante; Malafarina, in-
vece. e deceduto mentre veniva trasportato aH'ospedale di 
Locri I carabinieri e il vice pretore di Locri. dott. Cilioni. 
hanno iniziato le indagini. che si presentano sin da ora 
estremamente dlfficill 

Intanto si e saputo che un ordigno e stata collocato e 
fatto scopplare sotto l'AIfa Romeo «1300» del funzionario 
della banca Saverio Autentano. dl 28 anni, lasciata in sosta. 

In seguito alio scoppio che ha dlstrutto anche un'altra 
auto — una Flat «500» — parcheggiata nei pressi, so.io an-
d&tl in frantumi 1 vetri dl tutta il quartlere. 

do, quindi, di distinguere nes
sun accento. II trattamento non 
e stato cattivo: gli davano da 
mangiare abbastanza bene, ma 
non poteva leggere. Un giorno 
— ha detto — ebbe bisogno di 
una medicina e i suoi custodi 
gliela portarono, aggiungendone 
anche un'altra. Torielli ha con
cluso il suo racconto affer-
mando: cRitengo di dovere la 
vita a mia moglie. che si e 
assunta il rischio. e a quei ra-
gazzi che si sono prestati a 
collaborare >. La moglie, co-
m'e noto, ha effettuato le due 
consegne di denaro (il riscatto 
e stato pagato in due riprese) 
mentre i «due ragazzi >. cioe 
la figlia del custode della villa 
di Torielli, Giancarla Ferri, e ii 
suo fidanzato, Micheie Guzzardi, 
la accompagnarono nelle due 
mission!. 

Questa mattina si e appreso. 
durante un breve incontro fra 
il magistrato inquirente. dottor 
Cotuli e i giornalisti che le 
quattro persone che si trova-
vano gia da ieri mattina nella 
caserma dei carabinieri di Vi-
gevano e che fino a ieri sera 
venivano definiti «testimoni vo-
lontari> o, al massimo c per
sone utili alle indagini*. sono 
stati ufficialmente fermate e 
sono sospettate di aver preso 
parte — non si sa ancora in 
quale misura — al rapimento del 
commerciante vigevanese. 

La sorpresa piu grossa si A 
avuta, perd. quando, dopo l'in
contro con il Procuratore Cotu
li, e stato possibile sapere con 
esattezza i nomi dei quattro 
fermati. Si tratta di Micheie 
Guzzardi. nato a Mascoli nel 
1942 ma residente da qualche 
anno a Vigevano in Corso Mi-
lano 23, imprenditore edile: 
della sua fidanzata. Giancarla 
Ferri. di 19 anni. figlia di Ago-
stino Ferri. custode della villa 
dove abita Pietro Torielli; della 
madre di Giancarla Ferri. Ca-
terina Misini, nata 36 anni fa 
in provincia di Reggio Cala
bria e moglie di Agostino Fer
ri, guardiano della villa dei To
rielli e. infine. di Calogero Guz
zardi. fratello di Micheie. nato 
a Cesaro, presso Messina nel 
1937. residente a Vigevano in 
via delle Vigne 3 e anche lui 
di professione impresario edile. 
Micheie Guzzardi ha dei pre
cedent i: alle 12.30 del 18 apri-
le 1967. insieme con Giuseppe 
Ciulla, di 30 anni. scippd di una 
borsa contenente 36 milioni un 
impiegato dell'ortomercato. 

Micheie Guzzardi fu condan-
nato. in quella occasione. a due 
anni e un mese di reclusione. 
mentre il Ciulla a un anno e 
died mesi. 

A proposito dei quattro fer
mati Taw. Marchesini. legale 
della famigiia Torielli ha detto 
ai giornalisti..che per quello che 
gli risulta le due donne e il 
fidanzato della ragazza. erano 
state autorizzati da una «auto
rita locale* a fungere da mter-
mediari tra i rapitori e la 
famigiia del Torielli. L'awoca-
to Marchesini ha definito ceroi-
co> il loro comportamento ed 
ha confermato che l'auto con 
cui il Torielli ha fatto ritorno 
a casa era la < 1750 > di Micheie 
Guzzardi. L'auto si trova ora 
sotto sequestro nel cortile del
la caserma dei carabinieri. H 
legale bolognese, ha definito il 
rapimento c molto strano> per 
1'ingente somma.' per il modo 
in cui e awenuto e per le 
modalita del rilascio. 

PAVIA. 9. 
In merito alle notizie apparse 

sulla stampa e trasmesse dalla 
radio circa I'imposta di fami
giia del signor Pietro Torielli. 
(ridotta proprio avanti ieri di 
almeno la mcta) i'amministra-
xione comuBale di Vigevano e 

per essa l'assessore alle finan-
ze compagno Francesco Petul-
la, ci ha precisato quanto se
gue: l'imponibile di 15 milioni 
notiflcato dall'Amministrazione 
comunale di Vigevano per l'an-
no 1969 e successivi e riferito 
al signor Pietro Torielli fu Pie
tro, il quale risulta aver uffi
cialmente cessato ogni attivita 
commerciale nell'anno 1967. 

L'imposta notiflcata teneva 
conto di alcune compartecipa-
zioni in societa e redditi immo-
biliari. La notizia. cosl com'e 
apparsa e diffusa pud suscita-
re indubbiamente perplessita se 
invece riferita al signor Pietro 
Micheie Torielli. figlio. il quale 
non e iscritto nei ruoli dell'im-
posta di famigiia di Vigevano 
in quanto lo stesso c residente 
a Trezzano sui Naviglio fin dal 
secondo semestre 1972. 

Alia luce degli ultimi aweni-
menti (il pagamento del riscat
to di un miliardo e 250 milioni, 
n.d.r.) alcuni interrogativi cer
to si pongono se si considera 
che avverso aH'aecertamento 
del Comune ed alia conferma 
deH'imposta di famigiia a 15 
milioni, fatta dalla commissio
ne comunale di prima istanza, 
e sopravvenuta la decisione del
la Giunta provinciale ammini-
strativa che ha ridotto tale im-
ponibile a 6 milioni 200 mila al 
signor Pietro Torielli. 

E' poi da sottolineare il fatto 
che tale decisione. assunta il 4 
luglio 1972. e stata comunicata 
al Comune di Vigevano soltanto 
il 29 gennaio 1973. Per quanto 
riguarda poi il signor Pietro 
Micheie Torielli, questi uffici. 
nei limiti delle possibilita di 
accertamento che hanno a di
sposizione. prowederanno al-
raccertamento dei redditi per 
l'anno 1973. A proposito questo 
assessorato non pud non espri-
mere perplessita da quanto ri
sulta dairacoertamento dell'Uf-
ficio imposte dirette di Milano 
riguardante il concordato della 
complementare per l'anno 1970 
del signor Pietro Micheie To
rielli, dal quale risulta un im-
ponibile di lire 9 milioni 554 mi
la. Alia luce di questi ultimi 
fatti emerge con estrema chia-
rezza la inadeguatezza di tale 
imponibile. tenuto conto delle 
dimostrate capacita effettive 
del contribuente. cosl come ri-
teniamo di respingere la deter-
minazione assunta dalla prefet-
tura di Pavia che ha ridotto 
da 15 milioni. accertati dal Co
mune. a 6 milioni l'imponibile 
del signor Torielli Pietro fu 
Pietro. accettando le motiva-
zioni addotte da quest'ultimo 
circa rincompetenza e la fan
tasia di chi aveva operato la 
determinazjone dell'imponibile 
netto tassabQe agli effetti del-
l'imposta di famigiia ». 

Sciagura sui lavoro a Ginevra 

Emigrate muore 
(gravi altri 7) 
per esplosione 
in un cantiere 

La vittima e 5 dei feriti sono italiani • Le pesant! 
responsabilita della ditta elvetica dove lavoravano 

Dalla nostra redazione 
GINEVRA, 9 

Un morto e sette feriti, al
cuni del quali gravi: queste le 
conseguenze di ben tre esolo-
sionl verificatesi, ieri sera a 
Ginevra, in una baracca adl-
bita a magazzlno In un can
tiere nel quale stavano lavo-
rando alcune decine dl lavo-
ratori. 

La vittima e Armando Va* 
Ieri, di 35 anni. oriEinarlo 
della provincia di Bergamo. 
I feriti sono cinque emigra-
tl italiani — Luigl Borllnl, 
Carlo e Giacomo Borra, Fran
cesco Duff! e Giancarlo San-
giorgio — uno jugoslavo e un 
tecnlco dl nazlonallta tedesca. 
L'incidente si e verlficato po
co dopo le 22 di ieri. nei 
pressi della Place des Nations 
ed e stato causato dall'esplo-
slone dl una bombola dl gas 
compresso che ha provocato 
l'incendlo del magazzino. an-
dato no! completamente dl
strutto. 

Subito dopo la prima, si 
sono verlficate altre due vlo-
lente esplosioni. le cui cause 
non sono note, che hanno 
scosso l'intero quartlere nel 
quale si trova il Palazzo del
le Nazioni. Proprio qui infat
ti. si sta costruendo un tun
nel per condotte industrial!, 
lungo circa 3 chilometri, che 
colleea due auartieri della 
citta. __ 

Al momento dell'esplosione 
una squadra notturna si tro-
vava nel tunnel e per un mo
mento si e temuto di esse
re di fronte ad una sciagu
ra di proporzionl vastisslme. 
Solo In un secondo tempo 
ci si 6 resi conto che l'esplo-
slone e l'incendlo erano circo-

scritti all'imbocco e che gli 
operai che stavano lavorando 
nel tunnel erano riusciti a 
porsl In salvo. 

Secondo la verslone che vie
ne data oggi e che dovra pe
rd essere verificata dall'lnchie-
sta, gli otto emlgrati investi-
ti daU'esplosione e dal fuo-
co si trovavano tutti all'in-
terno del magazzino e stava
no eseguendo lavori di pre-
parazione dell'attrezzatura. 

Essi erano alle dipendenze 

della ditta « Murer », una Ira-
presa che nel mondo del la
voro svizzero gode dl pessl-
ma fama: nei suoi cantleri, 
infatti, nel 1970 1 lavoratori 
sono stati costretti ad un lun
go sciopero, mentre l'anno 
scorso la direzione ha effet
tuato un llcenzlamento In 
massa contro numerosl emi-
eratl spagnoli che protestava-
no per il fatto che la ditta 
11 aveva Invlatl a lavorare in 
cantleri d'alta montagna, men
tre, al momento dell'assun-
zlone, aveva loro garantlto dl 
farli lavorare a Ginevra. Per 
questa stagione, trovando dlf-
ficolta a reclutare italiani e 
spagnoli, ha assunto in gran 
parte lavoratori jugoslavi. 

L'incidente di ieri viene ad 
aggiungersl al numerosisslml 
altri che si verificano ogni 
anno in Svizzera e dl cui so
no vittime lavoratori emigra-
ti, costretti sempre ai lavo
ri piu pesanti ed a sublre 
le condizioni piu rischlose sia 
nei cantleri che ai lavori di 
attrezzatura. 

Ettore Spina 

Un morto 
in un incidente 

sui lavoro 
a Torino 

TORINO. 9 
Un morto ed un ferito gra

ve sono il tragico bllanclo del
la esplosione dl una autoci-
sterna, awenuta nel pomerlg
gio di oggi In una officina mec
canica che effettua adattamen-
tl dl velcoll industrial!. Le vit
time della sciagura — verifica-
tasl presso la societa «Cala-
brese ». che ha sede a Bari ed 
una filiate a Torino — sono 
due saldatori: Andrea Attoli-
co, di 28 anni, coniugato con 
tre figli, e Gianluigi Albanese. 
di 32 anni, sposato con due fi
gli. Al momenta della dlsgra-
zia essi stavano effettuando 
delle modifiche sui contenito-
re di carburante di una auto-
cisterna. 

La CABE SpA Slabilimenio di CLES 
INDUSTRIA CAVI ELETTRICI NORMAL! E SPECIAL! 

C E R C A 

A G E N T I D l V E N D I T A 
INDIRIZZARE A: CABE, DIREZIONE COMMERCIALE 

38o21 CLES (Trenfo) - Tel. 0463/21.354 - 21.654 

COMUNICATO COMMERCIALE 

LA CEMENTEGOLA 
Borgonato di Cortefranca (Brescia) 
con riferimento alia notizia pubblicata su alcuni quotidian! 
e settimanali, sotto I t i to l i : 

— - Tegola Wierer controlla Cementegola >; 
— « La Wierer assorbe La Cementegola »; 
— « II Gruppo Tegola Wierer acquisisce La Cementegola*; 
— • Wierer - si allarga I'impero della Tegola in cemento • 

da cui risulterebbe il preteso assorbimento della s.r.l. « LA 
CEMENTEGOLA* da parte della S.p.A. Wierer di Chienes 
(Bolzano) 

SMENTISCE 
la notizia medesima, protesta con
tro i diffusori della stessa e comu-
nica che ha iniziato i passi legal! 
per ottenere il risarcimento dei gra
vi danni subiti. 

Invita la propria clientela a non 
tenere alcun conto delle tendenzio-
se manovre che mirano solo al rea-
lizzo di illecita concorrenza ed a 
proseguire i normali rapporti con la 
s.r.l. LA CEMENTEGOLA. 

LA DIREZIONE 

ENEL 
ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA 

COMUNICATO AGLI UTENTI 
Le organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici hanno proclamato 

scfoperi articolafi in tutto il territorio nazionale da attuare durante l'intero 
periodo dal 9 al 15 febbraio prossimo. 

In conseguenza, pur avendo I'ENEL adottato le misure di eniergenza, 
e ben possibile che non sia in grado di assicurare la continuita della ero-
gazione dell'energia anche a servizi essenziali. 

Si invitano pertanto gli utenti tutti e in particolare quelli industrial'! a 
prendere le precauzioni necessarie per la sicurezza delle proprie installa-
zioni e ad adottare quelle misure di carattere prudenziale che il caso richiedo. 
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Concluso il dibattito al CC e alia CCC 
sul rapporto del compagno Berlinguer 

MARANGOHI 
Alls base della vlttorla vlet

namlta cl &ono 1 mutamentl 
del rapportl dl forza veriflca-
tlsl a llvello mondlale, ma 
soprattutto la capacita del 
dlrlgentl del Nord Vietnam e 
del Front© d! Llberazlone del 
•ud che hanno saputo lndivl-
duare e portare avanti una 
Unea strateglca fondata sul 
patrlottismo e Internazionall-
imo. Nol rltrovlamo nella 11-
nea strateglca del compagnl 
e del popolo vletnamlta delle 
analogle con la Unea seguita 
dal nostro partlto sin dalla 
lotta antlfasclsta, nel periodo 
della cosplrazlone, e della lot
ta armata, e dopo la libera-
•lone, con le grandl lotte 
per la Costituzlone e per le 
riforme. L'lnsegnamento del
la vittorla vletnamlta ha per 
11 nostro partlto un partlco-
lare valore e forse, plu dl 
ognl altro movlmento comunl-
sta lnternazlonale. nol possla-
mo trarre conslderevoll Inse-
gnamentl. II primo di questl 
rlguarda l'adeguamento della 
strategia polltlca alia realta 
del Paese, 11 secondo rlguar
da gli oblettlvl che cl slamo 
e che cl dobblamo porre. 

Con la vlttorla nel Vietnam 
si sono aperte nuove prospet-
tlve anche per 11 nostro pae
se: la fine della guerra fred-
da ha un grande slgnificato; 
non dimentichiamo che la rot-
tura verificatasl nel nostro 
paese sublto dopo la llbera
zlone coincise con l'lnizlo del
la guerra fredda e l'accentua-
zione della dlvislone del mon-
do In due blocchi. Dl qui la 
valldlta e l'lmportahza del 
rapporto del compagno Ber
linguer la dove lndica la ne
cessity dl portare avanti la 
azione per la fine del bloc
chi militarl e per determina
te una nuova sltuazione in 
Europa. Questa Impostazlone 
deve essere al plu presto ri-
portata in dlscussione In tut-
to il partlto quale coerente 
conseguenza della linea lndl-
eata dal XIII Congresso. 

La crlsi politica in atto e 
grave e non va sottovaluta-
ta; dobblamo per6 cogliere 
con maggiore puntualita il va
lore della grande partecipa-
zione alle lotte in corso ed 
ai mutamentl che si vanno de-
termlnando nelle singole si-
tuazionl. Anche nel Veneto, 
dove vi e stata la trama ne-
ra, dove per condizioni stori-
ehe e politlche rimane piu 
difficile un certo discorso. in 
quest! ultiml anni si sono ve-
Tificati movlmentl dl lotta e 
tniziatlve politlche che cl dan-
no il senso della diversita 
qualitativa rlspetto al passa-
to. SI tratta dl esaminare se 
l'azlone del nostro partlto e 
adeguata al momento politi
co che stiamo vivendo, e al 
contempo rigorosa: non solo, 
ma anche se gli obiettivi che 
el slamo post! corrispondono 
alle eslgenze del paese. 
L'oblettivo primario e quel-
10 di far cadere questo 
govemo al plu presto possi-
bile per conqulstarne uno nuo-
vo chiuso a destra, che lnver-
ta la marcia, clod l'attuale 
tendenza moderata. Un gover
no che faccia deU'antlfasci-
smo il perno del suo agire 
e che affront! in modo nuo
vo il problema dell'economia 
t delle riforme. 

Per dare credibility alle 
scelte indicate nel rapporto 
si impone di sviluppare un 
vasto movimento sociale e po
litico, la costruzione di ample 
alleanze e intese tra le forze 
comuniste, socialiste e catto-
liche. Tutto questo sara pos
siblle solo combattendo con 
vigore ogn! forma di awen-
turismo portato avanti dal va-
ri gruppetti, e sviluppando 
un'ampia iniziativa, per con-
tolidare l'unita, l'iniziativa e 
11 rigore del nostro Partito. 

PETROStLU 
U movimento dl lotta e di 

opinione sviluppatosi in Ita
lia sulla questione vletnamlta 
ha assunto, specie dopo la rl-
presa dei bombardamenti, 1 
caratteri di un dato politico 
che ha agito In via immedia-
ta sugli sviluppi della stes
sa lotta sociale e politica in
terna. Da qui la necessita 
di non smarrire — se non si 
vogliono compiere errori di 
valutazione — gli element! 
della nostra analisi sulla na-
tura della sterzata a destra 
e della «centralita» dc: un 
govemo moderato e conserva-
tore. quello dl Andreottl, 
aperto a sterzate reazionane, 
debole e pericoloso ma percid 
lmpegnato a dare garaczie al 
grande padronato e ai ceti 
conservatori e al tempo stes-
so a manovrare nel rapporto 
col PSI e col movimento di 
massa. Tenendo presente que-
•ta analisi e possiblle affer-
mare che la fase che attra-
versiamo e quella del falli-
mento degli obiettivi piu am 
Diziosi del govemo Andreotti, 
e una fase in cui Io svilup-
parsi della strategia della ten-
sione viene a intrecciarsi col 
fattore opposto offerto dalle 
potenzialita di uno sbocco po
ll tivo. 

Possiamo registrare alcuni 
dementi di successo della no
stra opposizione: il carattere 
radicale e politico del movi
mento di massa, 11 fallimcn-
to sostanziale fino a questo 
momento (Sella manovra ver
so il PSI e il movimento 
sindacale. il permanere — e 
l'esperienza di Roma Io di-
mostra — della vasta trama 
di offenslva politica democra-
tica Testimonianze Imporian-
ti di questa offensiva si sono 
avute neih cap tale e nel La-
Bio do sciopero antifascista 
del 12 genna:o. il coinvolgi-
mento di forze politlche come 
11 PRI. parte del PSDI e del 
la DC, prese di posizione nuo
ve delle assemble? eletti-

rc sullo sviluppo economlco, 
•alia lotta antifascista, sul 
Vietnam, sulla battaglia del 

. BcUlmeccanicl, e piu in ge

nerate, il segno democratic© 
del clima della cltta. 

E' in rapporto a questa 
realta che blsogna anallzza-
re i probleml della strategia 
della tenslone: essa non e 
fatta solo dl tentatlvl dl coin-
volgere 11 movimento in sln-
goli attl di provocazlone ma 
del tentatlvo plu generate di 
compromettere il confronto e 
10 scontro tra le forze 3torl-
che della Democrazla Italia-
na sulle grandl scelte e con 
clo lmpedlre che si esca dal
la crlsi In senso democra
t i c e di rinnovamento. Si 
deve constatare, in proposi-
to l'emergere di due poslzlo-
nl errate aventl la stessa 
matrice politica: da un lato 
una esasperazione della giu-
sta e necessarla denuncla del 
pericolo che non veda 11 nuo-
vo del movimento e si ripro-
ponga lllusori ritorni a for-
mule passate e fallite; dall'al-
tro, il rifiuto di un obiettlvo 
politico Intermedio che provo-
chl un'opposlzlone indistinta e 
senza sbocco. Dl fronte a po-
sizlonl del genere occorre te-
ner ferma la linea esposta 
dal compagno Berlinguer sen
za scarti e senza omission! 
che avrebbero un effetto ne-
gatlvo sugli sviluppi del mo
vimento politico di massa. 

E' appunto tenendo ferma 
questa Unea, che vanno ana-
llzzatl con una rigorosa vl-
slone nazlonale, i limltl del 
movimento dl massa e della 
Iniziativa polltlca. Alcuni di 
questl limltl: non pleno di-
splegamento della protesta so
ciale e delle battaglle per 
l'occupazlone; novita impor
tant! ma ancora scarso pe
so specifico delle lotte nelle 
campagne; dlfficolta persi-
stente, nonostante 1 progressl 
— slgnlficatlvl quelll nel set-
tore del pubblico implego — 
dell'organizzazlone economica 
e democratica dei cetl Inter-
medl; dlsparlta e dlsllvelll 
nella cresclta dei movlmentl 
dl lotta a llvello terrltoriale. 
Dopo aver sottollneato 11 va
lore della grande ed ecce-
zionale mobilitazlone antifa
scista di Roma anche ai fin! 
della contrapposlzione alle 
pratlche del gruppl extrapar-
lamentari. il compagno Pe-
troselli. concordando con le 
novita sottollneate nel rappor
to di Berlinguer, ha afferma-
to la necessita che risultl piu 
chiara la dlscriminante po-

• litica fra nol e 1'awenturlsmo 
di questl gruppl su cui s'in-
nesta la provocazlone. Nulla 
in comune abblamo con una 
analisi disperata della sltua
zione lnternazlonale e inter* 
na da cui derivano l*awen-
turismo e una proposta poll
tlca subalterna lncapace dl 
cogliere la centrale questione 
dello Stato e impastata di 
tattiche che rientrano nel dl-
segno politico della strategia 
della provocazlone. Blsogna 
llberarsl dall'equlvoco politico 
che non consente di vedere 
che la controffenslva reazio-
naria e una reazlone al pun-
to piu alto a cui abbiamo 
portato lo scontro sociale e 
politico. Ma perche eld risultl 
chiaro occorre che tutto 
11 partito sia conquistato al
ia consapevolezza che l'lnver-
sione di tendenza per la qua
le ci battiamo non si confi
gure come una sorta di ri-
piegamento o di esasperato 
gradualismo ma come 11 ter-
reno politico su cui possono 
maturare sbocchl positivi al
le lotte e una nuova direzio-
ne politica del Paese. 

MINUCCI 
Esprime il suo completo ac-

cordo con 11 rapporto dl Ber
linguer e pone in rUievo 11 si-
gnificato del nesso, della coin-
cidenza tra il fallimento del
la strategia della guerra fred
da e la crlsi. il venir meno 
nel nostro Paese di un tipo 
di sviluppo economico, di un 
sistema di rapporti social! e 
politici che proprio dalla guer
ra fredda avevano tratto la 
loro origine e I loro cormo-
tati. 

Questa colncidenza accresce 
la consapevolezza della pro-
fondita, della portata storica 
che e venuta assumendo In 
questl anni la crisi della so
cieta italiana, e rende piu 
evidente il fatto che superare 
questa crisi in senso favore-
vole aUa democrazla slgnifica 
lavorare non soltanto per un 
mutamento di congiuntura po
litica, ma anche per costruire 
un nuovo sistema di rapporti 
economic!, sociali e politici. 

Nella crisi italiana si rif.'et-
te non soltanto questo >lemen-
to generale, e per certi aspet-
ti oggettivo. della crisi di una 
epoca e di una strategia del-
rimperiaiismo, ma e presente 
anche un dato piu specifico, 
soggettivo, rappresentato dal
la presenza e dal peso del mo
vimento operaio italiano e del 
nostro partito sul vari aspetli 
della crisi stessa, e dalla Ii 
nea politica con cui le forze 
operaie e democratiche 'talia-
ne riescono ad incidere con-
cretamente nella sltuazione 
del nostro Paese. Per questo 
la situazione in Italia e ca-
ratterizzata da un intreccio 
inscindibile tra crisi struttu-
rale, economicc-soclale, e cri
si dei rapporti politici, delta 
direzione politica del Paese. 
Per questo e venuta matu-
rando una svolta su entrambi 
I pianl. 

AUa crisi del vecchlo mec-
canismo di sviluppo, e all'in-
capacita del gruppi dominan-
tl capitalist! e della DC dl de-
lineare una nuova fase di 
espansione. si accompagna 
una cresclta del movimento di 
lotta della classe operaia e 
delle masse, una cresclta Im-
portante soprattutto sul piano 
qualitativo. e che si esprime 
attraverso una maggiore ca-
pacita della classe operaia di 
far pesare le sue proposte, la 
sua funzlone dirlgente nazlo
nale sui temi dello sviluppo 
economico e sociale. 
• Le lotte operaie in corso 
stanno perdendo sempre piu 

quel resldul corporatlvl pre-
sentl nel passato: lo dimo-
strano le grandl rivendicazlo-
ni suU'organizzazione del lavo-
ro, sul controllo degU investi-
mentU e soprattutto la nuova 
cosclenza meridionalista che 
caratterizza la classe operaia 
del nord e l'impegno del mo
vimento sindacale unltarlo sul 
grand! temi del Mezzogiomo, 
dell'agrlcoltura e della scuo-
la. Sono anche mutatl 1 rap
porti tra le lotte operaie e le 
classl intermedie; si awerte 
oggi un clima di verso, a que
sto proposito, rlspetto ai sin-
toml preoccupantl registrati 
nel 1970-71. 

I Umiti e le contraddlzionl 
della classe dominante di fron
te ai probleml della ripresa 
produttiva e dello sviluppo 
economico, e la cresclta del 
*uolo dirlgente della classe 
operaia su questl probleml dl 
fondo, sono alia base della ra-
dlcalizzazione dello scontro dl 
classe e politico in atto da 
tempo nel paese: l'analisi del
la strategia della tenslone, dei 
pericoli reazionari che essa fa 
pesare sulla sltuazione politi
ca italiana, non pu6 essere 
Isolata o disgiunta da questl 
nuovl element! dl forza, dl 
maturlta e dl svolta che ca-
ratterlzzano 11 movimento del
la classe operaia e delle mas
se. II movimento operaio e de-
mocratlco non 6 arroccato su 
posizioni dlfensive; esso e in-
teressato a displegare plena. 
mente la strategia di trasfor-
mazione portata avanti In que
stl anni, la sua funzlone dl 
egemonia e di gulda dell'Inte-
ra societa nazlonale. I grup
pi estremistici si pongono con-
tro questa funzlone dirlgente 
della classe operaia, nel mo
mento in cui puntano tutte le 
loro carte su una esaspera
zione dei pericoli reazionari e 
fascist!, e addirittura asseri-
scono che sarebbe gla complu-
to un processo di fasclstizza-
zlone deUa societa e dello 
stato. 
Minuccl ha qulndl rllevato 

che lo sviluppo della funzlone 
dirlgente della classe operaia 
rlchiede che 11 tema delle 
scelte produttlve e della plena 
utilizzazione degli implant! sia 
collocate In una vlslone uni-
taria e organica. II padronato 
tende a chludere il problema 
dell'utllizzo degli impianti den-
tro la fabbrica, in un rapporto 
diretto ed esclusivo tra padro
ne e operaio, cercando dl riac-
quistare nuovi margin! di ma
novra suUe ore straordinarie, 
su! tuml, sugli orari. In real
ta si tratta di un problema 
che colnvolge l'intiero assetto 
sociale, e in primo luogo la 
struttura del mercato del la-
voro e il rapporto tra Nord e 
Sud. 

Una plena e razlonale uti
lizzazione degli Impianti e pos
siblle soltanto nel contesto dl 
un nuovo tipo di sviluppo eco
nomico che abbia come obiet
tlvo fendamentale la soluzio-
ne del problem! del Mezzo
giomo. Ma proprio questo in-
treccio inscindibile tra crlsi 
economica e crisi politica fa 
ribadire con maggior forza la 
convinzione che l'alternativa 
aperta oggi nel paese non e 
fra il permanere del centrc-
destra e il ritorno al vecchlo 
centro-sinistra. E* una alter-
nativa tra due tip! di svilup
po, e 11 govemo Andreotti de
ve cadere al plu presto pro
prio per accelerare l'avanzata 
di nuovi indirizzi economic! e 
politici. 

TRENTIN 
II fattore declsivo che pud 

determinare la qualita e acce
lerare 11 ritmo del cambia-
mento politico e il movimen
to deUe masse, e l'iniziativa 
nel paese. II contratto dei me-
talmeccanici riveste un valo
re politico e lo scontro in at
to e di carattere poUtico: in-
fattl il padronato aveva pun-
tato tutte le sue carte sulla 
liquidazione di fatto del po-
tere sindacale nel luoghl dl 
lavoro. Non e un caso che 
l'iniziativa all'intemo della 
Confindustria sia stata pre-
sa dalla Fiat che attraverso 
la Federazione degli industna-
li del settore cerca di assu-
mere anche la leadership del
le piccole e medie Industrie 
nel quadro dl una linea di fat
to antidemocratica, linea che 
ha come obiettivo il ridimen-
sionamento del sindacato, per 
acquisirlo ad una gestione cor-
porativa del sistema e nuovi 
rapporti con le forze poUti-
che e con Io stato stesso su-
perando vecchie mediazioni, 
ormai logorate. La sltuazione 
e grave e tesa anche perche 
questa strategia non e passa-
ta e oggi l'alternativa e fra 
le tentazioni autoritarie e la 
rimessa in discussione degli 
attuali equilibri politici. 

Per quest! motivi l'accento 
deUa nostra iniziativa poUUca 
va post© sul suo carattere di 
altemativa rlspetto aU'attuaie 
politica dei gruppi dominan-
ti. una altemativa che sia 
omogenea con i grandi obiet
tivi sul quali si concentra lo 
scontro di classe e non solo 
genericamente con il movi
mento in quanto tale. Kcco 
perche e necessarla al con-
tempo una maggiore chiarez-
za suU'analisi della sltuazio
ne economica. Esistono due 
sole vie per uscire dalla cri
si: 1) rilancio degli invest
ment! in alcuni settori e nel 
mezzogiomo. I'aumento della 
capacita produttiva e dell'utl-
Iizzazione degli impianti dl 
pari passo con I'aumento del-
l'occupazione; 2) impegno 
per il Mezzogiomo e ab-
bandono della logica del
ta ristrutturazione Non esi-
ste una terza via. Va qulndl 
rifiutata la tesi deH'cmerpcji-
za emersa dal convegno dl 
Perugia della DC, cioe, di ri-
costituire prima i margin! di 
ripresa economica per poi 
giungere ad una piu equa di-
stribuzione del reddlto pro-
dotto. Sotto 11 pretesto del-
l'emergenza si vuole fare pas-
sare la Unea del vecchlo mec-
canlsmo di sviluppo che cl 
ha condottl alia crisi econo

mica attuale. Per questo e 
necessarlo porre il problema 
dl una altemativa reale e con-
vlncente, altemativa che non 
pu6 essere costltuita dall'ln-
vocazlone dl una «situazione di 
salute pubblican dalla quale 
si deve uscire comunque. La 
crlsi conglunturale e forse In 
corso dl superamento; ma lo 
scontro si sposta sempre plu 
sulle linee dlscrlminantl della 
polltlca economica. L'lntrecclo 
fra un nuovo tipo dl sviluppo 
(In primo luogo 11 problema 
del Mezzogiomo) e lo svilup
po della democrazla e sempre 
plu stretto. 

Dobblamo avere bene pre-
sentl 1 due poll dello scontro 
In atto. La contrattazlone dl 
fabbrica slgnifica dlfesa del 
sindacato, ostacolo alia ri
strutturazione e al rlprlstlno 
del vecchlo meccanlsmo di 
sviluppo, ma slgnifica soprat
tutto difesa e sviluppo della 
democrazla. Nessuna lotta po
litica o sociale vlncente e con-
ceplbile con una sconfitta su 
questo fronte. La lotta nel 
mezzogiomo 6 11 punto dl ve-
rlfica dl tutta una serle dl 
oblettlvl (riforme e rlvendlca-
zlonl) che rlguardano sia l'ln-
dustrla che l'agricoltura. Un 
riformismo confuso, fatto dl 
mezze mlsure, slgnlflcherebbe 
magarl firmare un contratto 
« corporativamente » buono, 
accettare la liquidazione dl 
un impegno nel Mezzogiomo 
sulla base della logica del 
«prima produrre dove cl so
no le fabbrlche. poi vedre-
mo». 

Questa soluzlone dl «emer-
genza ». nelle sue version! sln-
dacall e In quelle plu pro-
prlamente politlche non cl fa-
rebbe uscire dalla crisi attua
le ma farebbe preclpitare ne! 
termini piu gravi, con una 
frattura In seno aUa classe la-
voratrice e la • creazlone di 
nuove basl per avventure di 
destra. II riformismo splccio-
lo non attenua neanche le con-
traddlzionl spicclole ma acce-
lera le esploslonl. Non cl so
no scorciatoie dunque. Anche 
nel confrontl dell'industrla d> 
stato non possiamo ricadere 
neU'lllusione della « stanza dei 
bottonl» e ignorare che que
sto centro dl potere associa 
ad una logica di sviluppo su
bordinate a quello dei gran
dl gruppl prlvatl una struttu
ra che ne fa un centro auto-
nomo dl declslone neU'ambito 
dello stato. E' necessarlo quln
dl andare ad una maggiore 
qualificazione del nostro rap
porto e delle nostre proposte 
con le altre forze sociali; pri
ma di alleanze si dovrebbe 
parlare di conqulsta, anche 
attraverso la lotta, ad una di-
versa prospettiva politica ed 
economica. 

INGRAO 
Sono In corso grandl lotte 

di masse operaie e di altre 
categoric lavoratricl: basta 
guardare al metalmeccanici 
per mlsurare l'alta combat-
tivita e la maturita rag-
giunta da alcune di queste 
lotte. Non slamo perd riu-
scit! ad allargare a suf-
ficienza lo schieramento 
delle forze in campo; e so
prattutto non slamo riuscitl 
ancora a realizzare una sal. 
datura durevole fra l'uno e 
l'altro gruppo sociale sugli 
obiettivi di fondo. Una lotta 
per roccupazione e per un 
nuovo tipo di sviluppo rl
chiede una combinazione dl 
tre element! fortemente coor-
dtnatl fra di loro: una unita 
di forze politlche che assiouri 
la gulda della classe operaia; 
una rete dl organism! dl mas
sa e di base che esprima una 
serle di bisogni che rnatura-

QO nella «societa civile »; un 
decentramento del potere po
litico che permetta di Inci
dere con la necessarla pene-
trazlone nel vari e complessl 
llvelli in cui si articola oggi 
1'azione dello Stato. Perci6 
noi dobbiamo oggi dare respi-
ro politico generale a lotte dl 
massa su piattaforme regio-
nali dl occupazione e di svi
luppo, articolate a llvello di 
zona e di Comune, operan-
do per decentrare dalle Re
gion! al Comuni, ai compren-
sori, alle provincie. tutta una 
serie di nuovi poteri statali, 
e lavorando per generalizzare 
queUe esperienze di democra
zla di base e di gestione so
ciale dl servizi collettivi che 
gia sono In atto In una se
rle dl centri. 

Qui e la via per dare spa-
zio a livello della societa agli 
organismi original! sorti nel
la fabbrica. Qui e un terre-
no per far maturare gli ele
ment! di una nuova dialet-
tica politica, splngendo ad un 
tipo nuovo dl selezlone ill 
quadri, a un nuovo modo dl 
far politica e di rapporto con 
le masse. Un processo di que
st© genere e essenziale per 
incidere sulla natura di par-
tit! come la DC. per rinsal. 
dare un'alleanza reale col P&I, 
ed anche per aprire una dia-
lettica feconda fra forze politl
che e organismi sjndacali e 
di massa, in cui si giunga ad 
impostare forme di lotta co
mune su obiettivi che riguar-
dino non solo l'occupazione 
e il tipo di sviluppo, ma an
che l'azlone antifascista. l'at-
tacco alle central! reazionarie 
che agiscono nell'apparato sta-
tale. la trasformazione dello 
Stato. 

Percid questa cresclta dl 
una democrazla organizzata e 
di un movimento politico di 
massa e element© essenziale e 
decislvo per quella lotta con-
tro la strategia della tenslo
ne. che giustamente e stata un 
punto centrale della relazione 
di Berlinguer e di molti In-
terventi. Blsogna denunciare 
la gravita della crisi che at-
traversa il Paese, 1 pericoli 
che corrono le liberta per la 
reviviscenza dello squadrismo 
fasclsta e per l'attacco di cen
tral! dl provocazlone e dl 
gruppi capitalistic!, l'incorag-
glament© che viene a tutto 
cl6 dalla esistenza del go
vemo Andreottl, e 1 dannl ne> 

fasti che derivano da provo-
cazioni e da azioni awentu-
rlstiche dei gruppetti estremi-
stl. La strategia della tenslo
ne e per6 tanto piu perlcolo-
sa perch6 si innesta su fe-
nomenl estesi di frantumazio-
ne sociale, che danno una ba
se potenzlale a gruppi dl de
stra e spingono alia passlvl-
ta, alia disperslone ed alia 
sflducla nel regime democra-
tlco. Noi dobblamo sapere 
combattere le centrali reazio
narie e contemporaneamente 
Intensificare la costruzione dl 
una democrazla organizzata, 
che renda corpose dinanzl alle 
grandi masse le vie e gli stru-
mentl reall per determinare 
un cambiamento. 

Questo e un punto dlscri
minante del confronto con gli 
altrl partltl. Oggi anche deter
minate forze che mlrano alia 
caduta del governo Andreot
tl la concepiscono, In gran
de parte, come pura sostltu-
zlone dl uomlnl e dl gruppl 
al vertice. Non sorprende che 
questo awenga anche In for
ze avanzate della Democrazla 
crlstiana, che recano tutt'ora 
nel loro seno una vlslone tut
to sommato integralista, la 
quale afflda 11 cambiamento 
a una modifica del rapoortl 
dl potere al vertice della DC, 
e non alia costruzione dl 
una nuova dlalettlca de
mocratica, ad un rappor
to nuovo con la compo
nent^ storica rappresentata 
dal movimento operaio. Per
cid non possiamo in alcun 
modo accettare 11 discorso che 
dice: prima la caduta del go
vemo e poi la lotta per le 
riforme; prima le formule e 
poi I contenuti. Io sono con-
vlnto che ogni pass© In avanti 
del movimento di lotta per le 
riforme, ogni pietra messa 
neUa costruzione di una rete 
democratica dl base acoelera 
la caduta dl Andreotti. per
che riduce lo spazlo dove agi-
see la carta vera di questo 
governo. che & la «corporatl-
vlzzazione» del Paese, 11 qua-
lunqulsmo. la dlvislone e la 
passivita delle masse. E pro
prio perchfi ritengo che sla
mo lmpegnati nella costruzio
ne di un'alternatlva che rl
chiede un Impegno dl iunga 
lena, e so che la nuova mag-
gioranza non e a portata di 
man©, proprio per questo so
no convinto che non possia
mo conslderare tuttl 1 go-
verni come tuttl uguali e 
dobblamo lavorare — dalla 
opposizione e con la indispen-
sabUe autonomia — per un 
govemo diverso, che soprat
tutto ere! una condizlone piu 
favorevole per lo sviluppo di 
tutta la battaglia per una 
una svolta generale. 

GAUO 
Pieno accordo con la rela

zione di Berlinguer. La nuova 
sltuazione intemazionale derl-
vante dalla sconfitta dell'im-
perialismo nel Vietnam, dal 
superamento della guerra 
fredda, daH'affermarsI. in mo
do nuovo e con nuovi conte
nuti dei valori che sono stati 
aUa base della guerra antl-
nazista e del susseguente mo
vimento di liberazione nazio-
nale. impongono un nuovo re
gime nei rapporti internazio-
nali e danno motivazion! piu 
ample e durature all'esigen-
za che noi poniamo di un 
nuovo corso economico e po
litico basato su un program-
ma dl rinnovamento nazlona
le. Da questa sltuazione deve 
derivare un rinnovato impe
gno per superare ritardi, in-
sufficienze e limit! nel movi
mento che tende a Uquldare 
11 governo Andreotti e ad in-
vertire la tendenza conserva-
trice e reazionaria di cui es
so e espressione. Tale obiet
tivo si presenta come una ne
cessita nazlonale e condizlone 
per impedire forme pericolose 
di subordinazione del nostro 
paese agli USA e una sua 
marginallzzazione rispetto al
ia situazione nuova che ma-
tura in Europa. 

n problema fondamentale 
che si pone riguarda qulndl 
l'apporto da dare e 1'azione 
specifica e unltaria da svi
luppare per dare al movimen
to in atto amplezza, vigore, 
articolazlone rispetto alle ne
cessita che si pongono. In par-
tlcolare rispetto all'acutizzarsi 
della crlsi strutturale sul pia
no economico e sociale, al de-
teriorarsi della situazione po
litica e dell'ordine democrati-
co e antifascista. La lotta vi-
gorosa e aperta contra le po
sizioni estremistlche, che pre-
dican© la lotta frontale e ne-
gano l'azlone uidtaria e la po
litica di alleanze, § una delle 
condizioni da soddisfare, nel 
quadro di una rinnovata azio
ne esterna e di moment! di 
direzione, a tutti i liveUi. che 
non facciano del tesseramen-
to e del mese della stampa gli 
unici ed esclusivi atti di sin-
tesi del lavoro di direzione. 
In questo quadro si tratta di 
dare plena attuazione alle in-
dicazioni date dal compagno 
Berlinguer per un giusto rac-
cordo tra momenti congiuntu-
rali e strutturali sul terreno 
economico e sociale. ferma 
restando la validita nodale che 
oggi ha il rinnovo del contrat
to dei metalmeccanici. nonche 
tra lotta per la difesa della 
legalita antifascista e pieno 
Impegno per una politica di 
svolta democratica. 

Rilievo particolare possono 
e devono assumere i movi-
menti di massa, l'iniziativa 
politica, lo stesso confronto 
programmatico sui problem! 
post! dalla mozione alia Came
ra in materia di misure eco-
nomiche per una effettiva ri
presa; la modifica del bilan-
cio dello stato in relazione al
le funzioni delegate e mate-
rie trasferite alle Region!, so
prattutto In rapporto all'esi-
genza di conquistare poteri e 
mezzi per 1 pianl regional! dl 
sviluppo e una serta azione 
verso 1 contadini ed il ceto 
medio; la crescente e qualifi-
cata opposizione ai contenuti 

delle ristrutturazioni industria-
11 — Montedison, Zanussl, Pi-
reUl, lettore tesslle ccc —; 

l'awlo di una polltlca lndu-
striale adeguata alle eslgen
ze del paese e alle necessita 
del Mezzogiomo, la quale, uti-
lizzando le imprese pubbllche, 
sostenga lo sviluppo delle 
piccole e medle imprese, lo 
sviluppo dell'agrlcoltura, l'av-
vio di una seria politica dl 
difesa del suolo e qulndl ten-
da ad allargare l'occupazlone 
ed a rinnovare la scuola. 

CERAV0L0 
Ha fatto bene 11 compa

gno Berlinguer ad inquadrare 
I probleml dl polltlca Inter
na nella nuova situazione ln
ternazlonale, In cui emergono 

spinte nuove che possono inf lui-
re profondamente all'lnterno 
dl clascun paese. Questo e 
coerente con la Unea di gran
de equlllbrlo che e stata la 
caratterlstlca del lavoro di 
orlentamento che ha contrnd-
dlstlnto l'azlone del nostro 
partito. E' • valutando corret-
tamente 1 nuovl element! che 
dlscendono dalla vlttorla rl-
voluzionaria del popolo vlet
namlta che possiamo coglie
re megllo la posizione arre-
trata del governo Andreottl, 
un governo In aperta contrad-
dlzlone con l'evoluzlone lnter
nazlonale, che per reggersl. In 
aperto contrasto con le ten-
denze nuove, e costretto se 
non a determinare almeno 
ad avvalersl della strategia 
della tenslone. 

Per questo la linea dl equl
llbrlo del nostro partlto ha il 
merit© dl dare una rlsposta 
efflcace ai vari probleml che 
cl stanno oggi dl fronte e dl 
agire positivamente sulle for
ze politlche. In particolare il 
PSI e la sinistra DC. che de
vono muoversi con noi per 
II rovesclamento del governo 
e per una profonda Inverslo-
ne dl tendenza nel paese. 

E' quella linea che ha con
quistato tante forze nuove nei 
mesi scorsi e che si impone 
sempre di plu alia conslde-
razlone ed al rispetto di vasti 
settori del mondo cattolico. 
Essa da .infattl, una rlsposta 
vallda al problema Immedia
te della perlcolosita della si
tuazione, individuandone i no
di nella difesa della legalita 
democratica ed antifascista, 
e chiamando ad una mobili
tazlone ampla per una lotta 
declsa. E questo tuttavia sen
za Ignorare che un vero mu
tamento deve Investlre le li
nee principall deUa politica 
economica fin qui seguita, 
creando le premesse per un 
nuovo meccanlsmo dl svilup
po. Va rllevato comunque che 
anche un governo «di pas-
saggion verso una reale svol
ta democratica, al quale il 

.-Partita,guarderebbe. con . oc-
chlo diverso rispetto aU'at
tuaie, deve configurarsi in 
un quadro dl dialogo e di rap
porti positivi con le masse 
popolari. 

Per un cambiamento dl ta
le qualita debbono agire spin
te costruttive profonde. La 
giustezza di questa imposta-
zione consente oggi al Partito 
dl dare una risposta effica-
ce anche aU'estremismo dei 
«gruppetti» in quanto e in gra-
do dl proporre non solo una 
linea strateglca e tattica 
di maturazione e dl grande 
responsabilita per tutta la 
classe operaia, ma anche una 
capacita di cogliere tutti ! 
ferment! e tutte le spinte che 
provengono dalla societa. 

La maggiore fiducia che 6 
possiblle battere oggi il go
verno Andreotti e di creare, 
qulndl, le premesse per una 
svolta democratica, ci viene 
dalla grande vlttorla del po
polo vletnamlta, che ha se-
gnato l'apertura di una fase 
storica nuova sul piano mon-
diale che sara contraddistin-
ta sempre di piu dallo svi
luppo della politica di coe-
sistenza. La vittorla del po
polo vietnamita. pagata con 
un alto prezzo di sangue. ha 
conquistato per tutti 1 poooli 
uno spazio di indipendenza ed 
autonomia. La consapevolezza 
di questo fatto storlco sta cer-
tamente alia base dello schie
ramento di solidarieta deter
minates! anche nel nostro 
paese. il plu amplo registrato-
si dopo la Resistenza. 

E* compito ora del nostro 
Partito consolidare in termi
ni di cosclenza e di inizia
tiva politica questo potenzla
le di forze: per questo oc
corre continuare con uguale 
impegno la mobilitazione per 
conseguire il riconoscimento 
del govemo di Hanoi, per sta-
bilire un rapporto con il go
vemo del Fronte di Liberazio
ne. per la riunificazione e lo 
sviluppo democratic© di quel 
paese. per la sua ricostru-
zione. per raffermazione di 
un grande ruolo di pace nel 
mondo cui devono concorrere 
unite tutte le component! de
mocratiche e popolari. 

RAGIONIERI 
D'accordo con quel compa-

gni che sulla scia del.a rela
zione di Berlinguer hanno 
post© l'accento sul post-Viet
nam e sulla necessita di una 
iniziativa politica che si in-
serisca nelle incertezze e nel
le contraddizioni provocate 
dalla sconfitta dell'imperlali-
smo, Ragionieri ha richiama-
to l'attenzione sulla necessita 
di determinare una nuova 
collocazione dell'Italia nell'a-
rea mediterranea. La presen
za e l'attivita di uno Stato 
fasclsta quale quello greco 
appositamente costruito con 
una funzlone di provocazlone 
e di tenslone intemazionali 
debbono essere apertamente 
contrastate. La «debolezza» 
del governo Andreotti che si 
accompagna ad un rafforza-
mento e a rimaneggiamentl 
assai sensibili nell'apparato 
dello Stato contribuisce Insie-
me alle spinte reazionarie a 
determinare un attacco molt© 
serio alia democrazla italiana. 

Declsiva e percid rinlzlativa 

del partito rlvolta ad lmpe
dlre che intorno a queste ml-
nacce autoritarie si de termi
ni un consenso dl massa. 
Ora, la scuola e dlvenuta ter
reno centrale dello scontro 
sociale e politico intorno a 
questa pasta. Ragionieri ha 
espresso a tale riguardo il 
gludizio che il partito e an
cora ben lontano daU'essersl 
reso conto del fatto che 11 

f>roblema della scuola e del-
'unlversita e dlvenuto In Ita

lia una questione nazlonale di 
confronto generale con la po
lltlca delle class! dominantl 
tanto per l'alto numero della 
popolazione studentesca, plu 
rilevante dl ognl altra cate-
gorla sociale del paese, quan
to per l'lmportanza centrale 
che essa assume per il pro-
gresso sociale del paese. Ci 
sono insufficienze di Unea pu
re nel mezzo a innegablll pro
gress!, nel senso dl un dlfet-
toso legame tra riforma uni-
versltaria, ricerca sclentlfica 
e occupazione; ma, in misura 
ancora maggiore, sono da ri
le vare difettl molto seri nel 
modo di lavorare delle or-
ganizzazionl di partito. La si
tuazione e drammatlca, ha 
sottolineato con forza Ragio
nieri, portando alcuni demen
ti trattl dalla sua diretta 
esperlenza dl docente unlver-
eltarlo. Obiettivo necessario d 
la creazlone dl un movimen
to di massa Intorno alle no
stre proposte dl riforma uni-
versitaria. Ma, per questo, si 
deve In primo luogo abbat-
tere il diaframma che si e 
ormai create con le grandl 
masse degli student! (anche 
d! quelll provenienti dalle 
classi lavoratricl) e si devo
no sollevare dall'avviUmento e 
dalla mortlficazlone tutte le 
forze che nella scuola e nel
la societa sono mobllltablll 
per obiettivi di riforma. Ma 
per realizzare questo obietti
vo condizlone prelimlnare e 
che il partito sia riconosci-
blle nel suo volte effettivo dl 
forza polltlca nazlonale e po-
sitiva, nutrita di un conte-
nuto culturale preciso, allena 
non solo da fornicazlonl ma 
anche da «glrl dl walzer» 
col gruppetti nichilisti che 
sono effetto e causa insieme 
della disgregazione della scuo
la italiana. Non e'e ulteriore 
tempo da perdere: blsogna 
operare una netta ed imme-
diata svolta del nostro lavoro 
e della nostra presenza nella 
scuola italiana. 

IMBENI 
L'immensa portata storica 

della vittorla del popolo viet
namita ha certamente biso-
gno della riflessione e del-
l'attenzione di tutto il Parti
to, per gli effetti che essa 
ha gia avuto e avrfc nella-ge
nerate situazione intemazio
nale e all'intemo di ogni pae
se. compreso il nostro. 

II ritiro degli USA dal Viet
nam, il riconoscimento ai po-
poli dell'Indocina del loro dl-
ritto aU'autedeterminazione 
costituisce una vittoria della 
coeslstenza paciflca e il segno 
piu evidente del faUimente 
della cosiddetta politica di 
a contenimento » deU'imperia-
lismo americano. Ed fe pro
prio perche questo rlsultato 
si poteva gia intravedere nel
la resistenza vietnamita di 
quest! anni che e stato pos
siblle anche In altre parti del 
mondo respingere il ruolo di 
gendarme del mondo che ;?li 
USA avevano assunto. In par
ticolare in Europa abbiamo 
registrato dei pass! in avan
ti di grande rilevanza nella 
direzione dell'autonomia e 
dell'indipendenza dei popoli, 
anche se ancora oggi si fan-
no sentire 1 riflessi negativi 
deUa logica dei blocchi. 

Cosl come d vero che la 
lotta per la coeslstenza pacifi-
ca dovra nel prossimo futuro 
rivolgersi alia soluzlone del 
problem! del Medio Orien-
te, della liberazione delle ex 
colonie portoghesi. di uno svi
luppo indipendente dei paesi 
dell'America latina, d altrct-
tanto vero che i risultati fu-
turi di questa battaglia si mi-
sureranno soprattutto dal gra-
do in cui il movimento ope
raio e democratic© dei paesi 
deU'occidente capitalistico 
riuscira ad incidere sul ter
reno nuovo. politico ed eco
nomico commerciale in cui 
awerra il confronto e Io scon
tro interimperialistico. Di qui 
deriva una necessita nuova, 
che scaturisce con immedia-
tezza dalla prospettiva euro-
pea per la quale ci battia
mo. quella di una generale 
attenzione da parte nostra e 
delle altre forze democrati
che del nostro paese alia real
ta politica dell'Europa, di un 
intervento attivo per favorire 
processi di awicinamento e 
d! iniziativa politica con forze 
che tendano ad assumere po
sizioni nuove sul piano inter-
nazionale e sono di fatto por-
tate da un processo ormai 
messo in mote a confrontar-
si in modo nuovo sui proble
ml deU'organizzazione sociale 
e della struttura economica e 
produttiva. 

Un'Europa Indipendente si 
costruisce favorendo il pro-
gressivo superamento dei 
blocchi militari, liberandola 
dalla infezione fasclsta in 
Grecia, Portegallo e Spagna, 
trasformando profondamente 
le strutture sociali: sono tutti 
obiettivi oggi plu rawicinatl 
per la crisi della guerra fred
da per le possibility nuove 
di collaborazione e di unita 
tra le forze popolari e de
mocratiche dell'Europa occi-
dentale. Soprattutto sono 

. obiettivi necessari, se si vuo
le favorire rimpegno delle 
nuove generazioni; su di esse 
l'epopea vietnamita ha avuto 
1'effetto immediate -• di far 
crollare il mito americano, 
un modello di vita e di socie
ta, che non solo aggrava le 
loro condizioni material I dl 
vita, ma che si esprime nel
la volonta di reprimere e di 
contenere le loro aspirazlonl 
e le giuste amblzloni ad una 

nuova organizzazione socia
le e politica. 

Con 11 Vietnam, dopo mol-
teplicl tentativi dl rlfarsi, cer-
candovi modelli complutl, od 
altre situazionl, la gloven-
tu pub esprlmere la sua vo
lonta dl rinnovamento pro
prio nelle due direzloni fra 
loro Interdlpendentl, della lot
ta per l'autonomla e l'lndl-
pendenza di tutti 1 paesi a 
partire dal proprio, e per una 
profonda trasformazione In 
senso democratico della so
cieta. 

L'urgenza dl un impegno 
cosl caratterizzato 6 plu che 
mal comprensiblle ov© si ve
da la situazione italiana, nel
la quale crescono i motlvl 
di dlsagio, di vera e propria 
disperazlone di larghe masse 
di giovani, senza una certa 
prospettiva, escluse dal lavo
ro, inserlte In una scuola, la 
cui crlsi si fa sempre plu 
insostenlbile. 

II governo e le forze conser-
vatrici hanno tutto Hnteres-
se che a questa sltuazione 
insostenlbile non venga una 
risposta ferma, responsabile, 
unltaria: questo Invece d il 
nostro obiettivo e per queste 
tutte le forze popolari del 
movimento operaio e demo
cratico devono favorire la co
struzione di nuove forme dl 
organizzazione autenoma e 
democratica della gioventu, a 
partire in primo luogo dalla 
scuola. 

GUERRA 
La situazione del paese pud 

essere cambiata attraverso la 
creazlone di un nuovo schie
ramento che determini un di
verso rapporto di forze. In que
st! ultlmi anni 11 movimento 
sindacale ha dimostrato di 
saper tenere testa al padro
nato, ora s! tratta di impri-
mergli una spinta qualifican-
te per un allargamento del 
fronte, per uno sviluppo del
la parteclpazione in direzio
ne di una ulteriore avanzata. 
In questo senso va la propo
sta della CGIL per un pro-
gramma di vero e proprio 
rinnovamento e risanamen-
to nazionale, che rappresenta 
una piattaforma dl unita e dl 
convergenza di grandi forze 
sociali. 

I cardini della proposta so
no le scelte economiche e so
ciali compiute democratica-
mente, l'attuazlone di profon
de riforme che mutino le po
sizioni di potere, un grande 
impegno di lotta per un con
trollo costante sull'effettuazlo-
ne deUe scelte e delle rifor
me che devono vedere come 
protagonistl anche Regloni ed 
Entl Locall. Non siamo, quin-
di, per una tregua ma per 

*uho'sviluppo delle lotte a va
ri liveUi, che dovranno sal-
darsi in una azione generate 
per l'occupazlone, le riforme 
ed il Mezzogiomo. 

Su questa linea si deve co
struire l'unita sindacale, che 
si d gia espressa contra il 
govemo Andreotti, partendo 
da una precisa chiarificazio-
ne sulle due linee che attual-
mente emergono: le riforme 
come necessaria premessa 
per lo sviluppo sociale ed eco
nomico; lo sviluppo come pre
messa per le riforme. E' dal 
superamento di questa diver-
sa visione che deve prendere 
l'avvio il movimento per giun
gere ad una salda e reale 
unita sindacale. E questo pud 
avvenire solo con il concor-
so attivo e determinante del 
lavorator! e delle masse po
polari. 

• Da qui la necessita dl una 
ampia discussione della pro
posta della CGIL a tutti 1 li
veUi, di un allargamento e di 
un rafforzamento di tutto il 
movimento, deU'impegno per 
una lotta immediata, un im
pegno questo che non pud es
sere in alcun modo rinviato. 
In questo quadro sempre piu 
stretta si mostra la inter-
dipendenza fra il momento 
sindacale e quello politico e, 
quindi, la linea e le scelte 
del Partito saranno di valido 
aiuto a! fin! del raggiungi-
mento degli obiettivi che i la-
voratori e le masse popolari 
si sono proposti. 

GALLUZZI 
La vittoria del popolo viet

namita rappresenta un con-
tribute alio sviluppo della po
litica di pacifica coeslstenza 
e dell'affermarsi fra gU sta
ti e i popoli di rapporti nuovi 
fondati nel rispetto delle li
berta, dell'autonomia, dell'in
dipendenza. 

II realizzarsi di questi rap
porti e ancora agU inizi, d 
segnato ancora da contraddi
zioni, ma esso rappresenta or
mai una linea di tendenza 
nella situazione intemaziona
le e in particolare della sl
tuazione europea dove si svi-
luppano spinte verso il supe
ramento dei blocchi e deUa 
loro logica che pur assicuran-
do al continents europeo un 
periodo di stabilita e di pace, 
ha comportato. se pure in 
modo diverso dall'una e dal-
1'altra parte, limitazioni piu 
o meno gravi aU'autonomia e 
alia sovranita dei paesi schie-
rati. 

II nuovo passo In avanti 
che la pace nel Vietnam fa 
fare alia politica di coesl
stenza pacifica mette In cri
si la vecchia linea comunita-
ria fondata suIl'Europa Occi
dental bastione della guer
ra fredda e apre le condi
zioni per un capovolgimento 
di questa logica e per fare 
dell'Europa Occidentale una 
Europa democratica e aute
noma, capace di stabilise un 
rapporto positivo con 11 ter-
zo mondo, un rapporto non 
di contrapposizione, ma di au
tonomia dagli USA e di av. 
viare un dialogo nuovo con 1 
paesi socialisti. 

II punto centrale per nol k 
quindi quello da un lato dl 
lnserircl pienamente nel pro
cesso dl integrazlone in atto 

in Europa occidentale, afen-
do per modificare questo pro
cesso, a vantaggio dei lavora
tor!, dall'altro dl proiettar* IU 
scala europea la nostra po
lltlca unltaria, ricercando un 
lncontro con la soclaldemo-
crazla. Un incontro non a 
mezza strada, ma fondato su 
un confronto ideale e politico 
che spinga alia evoluzione ul
teriore deUa polltlca delle to-
claldemocrazle europee e alia 
preclsazione del prlncipi «u 
cui fondiamo la nostra lotta 
per il sociallsmo in Occident*. 

II persegulmento dl questa 
Unea d condlzlonato dalla so
luzlone dl nodi essenzlall del
la nostra vita nazlonale. In 
primo luogo dalla capacita 
che avremo di far uscire l'lta-
11a dalla grave crlsi economi-
ca, che non solo rlschla dl 
spingercl ai margin! deU'Eu-
ropa, date che l'ltalla non 
tiene il rltmo economico dei 
suo! partners, ma che apre 
gravi pericoli anche per il re
gime democratico, dato lo 
stretto rapporto che eslste tra 
sviluppo economico e demo-
crazia. CId rlchiede una Unea 
dl sviluppo davvero naziona
le, tale non solo da difendere 
le conquiste operaie, ma da 
dare uno spazio, un ruolo ad 
altri cetl sociali, i ceti medi 
e inteUettuaU, la plccola e 
media industrla, e anche al
cuni gruppi capitalistic!, e 
una decisa lotta per la de
mocrazla capace dl colplre 
duramente le centrali della 
vlolenza e della provocazlone 
e la destra neofasclsta. 

In secondo luogo. una In-
verslone di tendenza sul pia
no politico con il rovescla
mento del governo Andreotti. 

Del resto ormai anche for
ze deUa maggioranza e del
la stessa DC si rendono con
to che bisogna cambiare stra
da, e cercano seppure in mo
do ambiguo e contraddittorio 
di riaprire 11 dialogo con 11 
PSI. Ma questo dialogo d vl-
zlato da una contraddizione 
dl fondo, poichd alia spinta 
per sbarazzarsi di questo go
verno corrisponde come al
temativa la proposta dl una 
riedizione del. vecchlo e scre-
ditato centro-sinistra. 

Una inversione di tendenza 
passa oggi attraverso l'eli-
minazione dei liberali e un 
rapport© tra DC e PSI, ma 
questo rapporto non pud es
sere che il risultato di alcune 
scelte chiare, prima fra tutte 
quella della lotta per il supe
ramento della crisi economi
ca e per colplre alle radici 
il fascismo. 

I modi, 1 tempi di questa 
inversione di tendenza dlpen-
deranno dalla capacita che 
avremo di suscitare nel Pae
se un ampio movimento uni-
tario, dalla unita del PSI, dal
la assunzione chiara dl re
sponsabilita da parte di quan-

' tr anche'nella- DO~vogliono 
cambiare le cose. 

POU 
La nuova situazione intema

zionale apertasi con la vitto
ria del Vietnam indebolisce 
ulteriormente il govemo di 
centrodestra. Questo governo 
e la sua politica tuttavia non 
cadono da soli, ma solo se si 
estende la lotta per un nuovo 
sviluppo economico e sociale 
e si coagula uno schieramento 
politico aiternativo. I vari mo
menti della lotta per l'inver-
sione di tendenza e fra questa 
e la prospettiva di fondo che 
il Partito indica, non sono 
scindibili. 

La crisi del vecchlo mecca
nlsmo di sviluppo e la crisi 
politica del blocco dominante 
sono evident!. Nel Veneto, la 
contraddizione dl fondo che si 
apre con le esigenze delle 
masse mette in crisi lo stesso 
blocco di potere costruito dal
la DC.caratterizzato dallo in-
treccio fra rendita e profitto, 
dal sostegno contemporane© di 
posizioni monopolistiche e da 
posizioni parassitarie. La DC 
ha da una parte diretto e as-
secondat© tale tipo di svilup
po, dall'altro utilizzato tutti i 
margin! consentiti per 
un'cpera di mediazione verso 
vasti strati popolari. I cam-
biamenti verificatisi nella Re-
gione sono stati profondi e ca-
ratterizzati da grandi distor-
sioni, al punto che oggi pos
siamo parlare di un dualismo 
nella struttura produttiva: ri-
strette isole industriall avan
zate si accompagnano ad un 
crescente peso delle randite. 
dei parassitismi e delle si
tuazionl precarie. 

Awertiamo ora una mar-
cata carenza strateglca nella 
DC, incertezza e confusion© 
circa le proposte di sviluppo. 
che nascono appunto da una 
contraddizione non sctolta: il 
tentativo di riattivare il vec
chlo meccanlsmo di sviluppo 
si scontra con il fatto che es
so non pud piu funzionare 
con la dinamica espansiva del 

passato. Entrano percid in crisi 
il blocco di forze costruito 
dalla DC. la stessa natura e 
funzlone di questo partito. E* 
in tale quadro che vanno col-
te le novita emergent! fra le 
stesse forze dorotee venete nel 
dibattito politico nazionale, 
combattute fra le ricerche di 
una via d'uscita e la tenta-
zione di riprendere il ruolo 
tradizionale della DC e del 
mondo cattolico veneto, come 
forza contrattuale nei confron
tl deUo Stato, per richlamare 
sulla Regione una grande 
massa di investimentl pubbli-
ci, da manovrare, anche a 
detrlmento di interessi piu ge
neral! del Paese (Mezzogior-
no. occupazione). 

Una simile collocazione 
espone la DC a diventare da 
un late un ctcoacervo di in
teressi dominati da una linea 
conservatrlce e moderata i>, 
dall'altro, specie nel Veneto, 
acuisce la contraddizione fra 
la sua natura popolare e una 
tale linea. Da queste conside-
razioni derivano alcune consc-
guenze per la nostra azione e 
la nostra iniziativa nel Vene-

(segue a pag. 10) 
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to, e piu in generate, nelle 
« zone blanche », che possono 
cosl slntetizzarsi: 1) l'lmpor-
tanza della questione nazlona-
le dl reallzzare uno sposta-
mento del rapporti di forza 
tra 1 parti ti nel Veneto; 2) 
una llnea per la modificazione 
delle basl strutturali degll 
equlllbrl interni dalla DC; 3) 
una coragglosa politica unita-
ria che miri a creare nuove 
convergenze e unita e a con-
durre un confronto rigoroso 
sul terreno sovrastrutturale. 

6 . BERUNGUER 
La coincidenza fra 1'acutlz-

sarsi delle dlfflcolta del go-
verno e la ripresa delle ten-
lionl a Milano dimostra che 
11 governo Andreotti non solo 
aggrava, ma provoca esso 
8tesso il disordine. In tale 
sltuazione, c'd 11 rlschlo non 
solo di una convergenza obiet-
tiva, ma anche di una salda-
tura soggettiva fra la provo-
cazlone reazlonaria e 1'estre-
mismo studentesco. E* neces-
sarla perci6 una lotta lntran-
sigente e insleme un recu-
pero dl massa. Siamo in pre-
senza di un fenomeno appa-
rentemente contraddlttorlo: 
una crisl profonda delle Im-
postazionl politiche e teori-
che dell'estremismo, e insie-
me la permanenza e 11 ri-
prodursi dell'lnfluenza estre
mista tra le masse studente-
sche. Vi sono anche aspettl 
posltivl tra i giovani e nella 
scuola: 11 fallimento del ten-
tatlvo mlssino dl costruire un 
movimento dl massa dentro le 
scuole; 11 non rluscito tenta-

tivo, flnora, dl costruire un 
«blocco conservatore» che 
abbia un punto dl forza nella 
scuola proprio partendo dalla 
sltuazione di permanente di
sordine della scuola stessa; 
la smentlta toccata a chl dava 
per scontato che l'lrrazlona-
lismo estremista di sinistra 
sfoclasse nel fascismo. come 
nel prlmo dopoguerra. 

E* possibile oggl conqul-
stare 1 giovani, se compren-
diamo le raglonl dl fondo del 
permanere dl un'lnfluenza dl 
massa dell'estremismo, che si 
spiega con le radicl social! e 
culturall dello sbandamento dl 
una enorme massa dl giovani 
nell'unlversita e nelle scuole 
secondarle superior! senza una 
prospettiva dl lavoro, senza 
uno « status » sociale precise 
VI e clod una «cosclenza so
ciale» rlbelle che corrlsponde 
ad un essere sociale prena-
rio. Occorre cambiare questa 
condizlone, accompagnando la 
lotta Intransigents all'estre-
mismo a Iniziative che diano 
soluzioni istltuzionall, politi
che e sociali. Per la sola-
zlone Istituzlonale, cioe per la 
riforma, un'occaslone dl mas
sa sono gll scioperi indettl 
dai sindacati della scuola dal 
20 febbraio: purche si Inter-
venga con un'azione collet-
tiva dl insegnanti, student! e 
forze democratlche. La nostra 
presenza nella scuola e nel
l'universita ha del gravi li-
miti, ma costituisce insleme 
un punto di forza. Per le 
soluzioni sociali, concordo col 
giudizio secondo cui senza 1 
giovani non si vince la bat-
taglia dell'occupazione. Circa 
le soluzioni politiche, si tratta 
dl ampllare l'iniziaitiva unl
tarla, con un Impegno dl tut-
to 11 partito, verso tutte le 

Assemblee congressuali 
nelle sezioni del PCI 

La campagna delle as
semblee congressuali di se-
zione procede in tutto il 
partito. Entro oggi e domani 
sono prcvisti centinaia di 
congressi. Numerosi di essi 
saranno presieduti da diri-
genti nazionali del partito, 
fra cui per la Direzione i 
compagni Bufalini (S. Bene
detto del Tronto-Ascoli Pice-
no), Ceravolo (Caneva-Por-
denone), Romeo (Termoli-
Campobasso). 

Ecco l'elenco del congressi 
per alcune federazioni: 
OGGI 

Ascoll Plceno: S. Bene* 
detto del Tronto (Bufali
ni). Massignano (Menzietti), 
Campofilone (Mercelli), Ca-
storano (Calvarese). Offida-

' centro (Lattanzi), Roccaflu-
vione (De Laurentis). 

ne (Chiti). -
Taranto: sezione di Man-

duria (Cannata), Martina 
Franca (D'Ippolito), Statte 
(Pollicoro), San Marzano 
(Angelini), «1° Maggio > di 
Taranto (Muciaccia). Lama 
(Palmate), Avetrana (Caz-
zato). Carosino (De Falco). 

Oristano: sezione di Cabras 
(Verdini). Ales (Torxente). 
Villaurbana (Granese). 

La Spezia: sezione Nord 
(citta): compagno Giacche. 

Lecce: sezione «Luglio 
'60» di Lecce (Casalino). 

Roma: sezione Nomentano 
(Raparelli). 

Parma: convegno delle 
sezioni della citta (Bocchi); 
convegno delle sezioni zona 
Fornovo (Grilli). 

Viterbo: sezione di Civita-
castellana (Massolo), Orte 
(Imbellone). 

- Matera: Montalbano Joni-
'' co (Ziccardi). Novasiri-

Scalo (Casalto). ' -
Ancona: sezione Pie-

tralacroce (Belluci). sezione 
aziendale c Angelini > (Pier-
marioli). 

Torino: sezione 21° - citta 
(Sulotto). 

Imperia: sezione Ventimi-
glia (Rum). 

Pescara: sezione Bussi 
(Ceccnini). 

Sassari: sezione di Sedini 
(Birardi). «Velio Spano >-
citta (Marras). Banari (Lo-
relli). Usini (Usai). 

Pesara: sezione di Fossom-
brone (Stefanini). sezione 
centro di Pesaro (Fabbri), 
Acqualagna (Donnini), Villa-
fastigi (Seven). 

Nuoro: sezione di Esca-
piano (Pirastu), Laconi 
(Orrd). Naragus (Loddo), 
Genoni (Filia). Luceri (Mu-
ledda). 

Siena: sezione Frilli di 
Poggibonsi (Bonifazi). Casti-
glion D'Orcia (Stolzi). Vivi 
D'Orcia (Boldrini). Trequan-
da (Meoni). Chiusdino (Bar-
talucci). Castclmirzio (Star* 
nini). Abbadia SS. (Stosti). 

ForfJ: sezione di fabbrica 
« Orsi-Mangelli > (Zaniboni). 

Pralo: sezione Montemur-
fo (Logli). 

Frosinone: sezione di Ar-
pino (Mazzocchi). Vallemaio 
(Spallino). Pignataro (Ghi-
gliero). Vico (Papetti), Mo-
rolo (Grande), Pontecorvo 
(Donati), Ceccano - centro 
(Spaziani). 

Vercelli: sez. di Santhia 
(Valeri). S. Germano (Ne-
storio), Trino (Mussi), Roa-
sio (Bosso), Gigliano (Ger
mano). 3. sezione di Ver
celli (Bazzacco), Tronzano 
(Fragiacomo), S. Giacomo 
(Sassone). 

Alessandria: sezione di Ca-
sale (Tempia). 

Verbania: sezione di Pie-
vergonto (Tamini). Buttogno 
(Caio). 

Biella: sezione di Viglia-
no (Furia). 
DOMANI . . , n 

Pordenone: sezione df Ca-
neva (Ceravolo). 

Campobasso: convegno del
le sezioni della zona di 
Termoli (Romeo). 

Oristano: sezione di For-
dongianus (Zucca). Samughe 
(Secci). Solamssa (Gra
nese). 

La Spezia: sezione di Le-
vanto (Giacche). 

Lecce: sezione di Coper-
tino (Casalino). 

Avellino: sezione di Bonito 
(Giglia Tedesco). Lace-
donia (Bassolino). Rotondi 
(Grasso). 

Matera: sezione di Poli-
coro (Casalto). Grassano 
(Bianca Bracci Torsi). No-
vasiri-centro (Gaudiano). 

Ancona: sezione di Serra 
dei Conti (Guerrini). Monte-

, carotto (Bastianelli), sezione 
aziendale Tetificic-Jesi (Fa-
bretti). 

Imperia: sezione Martini- , 
San Remo (Carossino). ' 

Svizzera: congresso sezio- ' 
ne di Zurigo (Bertini). 

Carbonia: sezione di Car-
loforte (Giovannetti), Corto-
chiana (Buggioni). 

Sassari: sezione di Bo-
norva (Birardi), Osino 
(Usai). « Laconi > di Sassari 
(Angius). Ploache (Var-
gius). 

Pesaro: sezione Lucrezia 
(Martellotti). Cagli (Severi). 

Nuoro: sezioni di Sadali-
Seui (Pirastu), Escolca-
Villanovatulo (Filia). Serri-
Orroli (Orru). Perdasdefogu 
(Muledda). Onani (Sini). 

Ascoli Piceno: Acquasanta 
Terme (Romanucci), Ripa-
transone (De Laurentis). 
Amandola (Cingoli). 

Prato: sezione S. Paolo-
citta (Nelli). S. Andrea (Van-
nucci). 

Frosinone: Trevi nel Lazio 
(Simiele). Filettino (Gale-
no). Viticuso (De Santis). 

Cagliari: sezione S Nicolo 
Gerreri (Sassa). Sanassi 
(Milia). Silius (Vacca). 

Vercelli: sezione Livorno 
Ferraris (Valeri). 

Biella: sezione di Bor-
nasco Sala (Costa). 
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forze anche parztalmente dl-
sponlblli, senza che vi siano 
Interlocutorl prlvlleglati. II 
punto centrale dl dlssenso con 
le poslzionl estremlste sta nel 
giudizio della sltuazione poli
tica, che 1 gruppl definlscono 
come «dlttatura terrorlstica 
della DC». Un giudizio che 
contestiamo. senza nulla to-
gliere alia nostra denuncla 
sulle responsabilita del gover
no, per affermare la possi
bility di un'azione unltarla 
anche con forze della DC. 
Maggiore audacia e Inizlatlva 
dobbiamo avere anche verso 
quella componente lalea, ra-
dical-borghese, che si esprl-
me nella socialdemocrazla, nel 
partito repubbltcano e in altre 
correntl dell'oplnlone pubbll-
ca, affermando la capaclta del 
movimento operalo d'lncorpo-
rare l'eslgenza dl un ordlne 
razionale superlore che In-
vano queste forze Intermed'.e 
cercano da parte dl un caplta-
lismo moderno che porta in-
vece gran parte di respon
sabilita nella decadenza del-
1'Italla. 

GALEUI 
Giustamente la relazlone del 

compagno Berllnguer ha posto 
al centro dell'attenzlone e del-
lMmpegno del partito e delle 
altre forze politiche la situa-
zlone che si e venuta a crea
re nel campo internazionale. 
E cio per due motlvi: lnnan. 
zitutto oer il nesso stretto che. 
come dlmostrano I fattl dal 
'47 ad oggi. vi e tra sltuazio
ne internazionale e sltuazione 
interna del nostro paese: in 
secondo luoso per le novlta 
che si presentano oggl alia 
attenzione della nostra rlcer-
ca e della nostra iniziativa nn-
litica. ad un anno dal XTTI 
congresso che gia ebbe 11 me-
rlto di imprimere all'attiviti 
quotidiana del partito un for
te resoiro internazlonalista. 
La realizzazione dl una par
te ImDortante dei fondamen-
tall ohiettivl t>er 1 quail cl 
slamo mossl nel corso di que
st! anni apre oggl nuove pos
sibility di avanzata nella lot
ta antimnerlallsta: nello stes-
so temoo la novita rappresen-
tata dall'awio del Droces=o 

>di distensione apertosi in 
Europa fe ?li effetti della fir-
ma della pace nel Viet
nam) serve a dare mot'vl 
df ultpriorp forza e credibili-
t&. alia nostra iniziativa rx>-
litica ed al rapoorto unlta-
rio con le altre forze. al cui 
interno si sono apertl interes-
santl process! di differenzia-
zione e di spostamentl (la 
DC emiliana e bolognese si 
e divisa sul Vietnam ed una 
parte ha aderlto ai comltatl 
unitari: settori non margina-
11 del Psdi hanno rifiutato di 
rifugiars! nella assurda teoria 
della «scelta di clvilta,», per 
non parlare dell'lmpegno cre-
scente del PSI e della estesa 
mohllitazlone e parteclpazlone 
~dl bas6):H probTema dl oggl 
'6, qtiindi.quello di come tene-
re H partito tutto all'altezza 
di questa nuova sltuazione. dl 
come fare si che questo nuovo 
orlentamento. collegato alle 
novita intemazlonall. dlven?a 
patrimonio e motivo ispirato-
re della iniziativa di tutte le 
nostre oreanizzazioni: blso?na 
infatti evitare che la tensfo-
ne Internazlonalista si applat-
tisca; al contrarlo bisogna 
continuare a sviluppare. su 
questo terreno. una iniziativa 
unltarla dl massa. popolare; 
lmpegnare le altre forze po
litiche: sollecltare In perma
nenza le masse cattoliche. In 
sostanza si tratta di continua
re a fare dell'impegno Inter
nazlonalista una componente 
essenziale. costante, continua 
della nostra complessiva ini
ziativa politica. facendo capire 
a tutto 11 partito che anche 
su questo terreno possiamo 
conqulstare poslzionl nuove. 
piu avanzate. per la svolta 
democratlca che vogliamo Im
primere al paese; che impe-
gnarsi su quest! teml e una 
necessity per affermare nel
la sua organicita e complessi-
ta la nostra politica. 

Per quanto rlguarda la sl
tuazione interna del nostro 
paese. vi e certaxnente una 
saldatura tra la lotta per un 
processo di democratizzazione 
in Europa e la lotta contro il 
fascismo in Italia.e per scon-
figgere la strategia della ten-
sione. diretta a respingere ed 
a contenere 11 movimento di 
lotta In atto nel paese. 

D'accordo quindl, in questo 
contesto, che l'obiettivo prio-
ritario resta. per noi, quello 
della caduta del govemo An
dreotti: 11 problema non e in
fatti tanto quello dl chieder-
si preoccupati e perplessi qua
le tipo di governo succedera 
al centro destra. A queste 
preoccupazioni abbiamo dato 
una risposta, mentre dobbia
mo sottolineare con forza la 
pericolosita reale di questo go
verno, come epicentro della 
svolta a destra, che consente, 
con la sua incapacity a svi
luppare una politica, il rigur-
gito della violenza fascista. 
D'altronde 6 con Tipotesl del
la centralita che significa an
che abdicazione dello stato de-
mocratico a svolgere i prin
cipal oompiti di tutela e di 
prevenzione deH'ordine pub-
blico, che riacquistano spazio 
le iniziative awenturiste. 1'a-
zione disperata di quel che 
resta dei gruppetti coslddetti 
di sinistra. Nei loro confrontl 
e necessario agire con un'a
zione di massa che 11 disgre-
ghi e 11 isoll. mettendoli in 
condizione di non poter reca-
re danno al processo in atto 
ed alio sviluppo delle lotte. Al-
l'attacoo condotto In quest! 
ultimi anni contro la demo-
crazia, al quale perd l'asset-
to democratico nella sua :.n-
terezza ha retto bene, occorre 
rlspondere con una grande Ini-
ziativa. realizzando un rappor-
to di massa. con Ta nostra 
politica popolare. con le no
stre proposte. con la nostra 
politica di alleanza. con I no-
stri connotati di forza nazio-
nale e popolare. 

ze che sgorgano, per tuttl, 
dalla vlttorla del Vietnam, 
che e la vlttorla della llnea 
della coeslstenza paciflca e 
la sconfitta deirimperlallsmo 
amerlcano. II peso posltlvo 
dl questo storlco avvenlmento 
e le reazionl, anche, che dob
biamo attenderci comlnclano. 
appena a farsi sentlre. Guai 
se anche soltanto alcune par
ti del partito e delle forze 
democratlche dovessero con-
siderarlo come ormai un epl-
sodio concluso. E non solo 
perche e una «pace dl ve-
tro»; e non solo per Tat-
tenzione politica che necessl-
tano tutte le gravi questionl 
ancora aperte: prfglonlerl, 
profughl, rlspetto degll accor-
dl, rlconoscimento della RDV 
ecc, ma per rimmenso va-
lore attuale e per gll Insegna-
mentl politlcl che vanno stu-
dlatl, scavatl anche da nol 
anzitutto per aiutare il ma-
turarsl dei rlpensamentl che 
la vlcenda vietnamlta ha pro
voca to nelle altre forze po-, 
lltiche. 

II rlplegamento americano 
(vedl la dichiarazlone: «gll 
USA non sono piu gendarme 
del mondo») Indebolisce 11 
«partito amerlcano» anche 
In Italia. D'altro canto, tur-
bamenti profondi sono insor-
tl nel gruppetti e eld dopo 
aver perduto 11 punto dl rife-
rlmento che offrlva loro la 
Cina. Stridente e il dlstacco 
che nell'area socialdemocrati-
ca si registra fra le posizlo-
ni dei Tanassl e del Cariglla 
e quelle dl molti elettorl e 
dirigentl locali. Abbiamo avu-
to un po* ovunque 1 segnali dl 
questa profonda evoluzione 
delle forze politiche. pur se-
gnata da frequent! contraddl-
zionl. Al Comune dl Napoli, 
ad esempio, i dc si sono aste-
nutl sul voto per 11 rlcono
scimento della RDV, ma do
po gli accord! di Parigi sono 
statl loro a chledere una se-
duta solenne per celebrare 
la pace e hanno accettato la 
nostra proposta di versare dei 
contributi per la ricostruzione 
del Vietnam. 

Fattl come la sconfitta del
la DC tedesca, austriaca e 
cllena. l'evoluzlone a sinistra 
del cattolici francesi non pos
sono non preoccupare la DC 
itaiiana. invitata da una parte 
della stampa borghese a « ri-
generarsi — come ha scrit. 
to il Corriere della sera — 
perche «non pud credere dl 
essere immortale, dato il mu-
tato quadro internazionale». 

Valenzi ha infine osserva-
to, a proposlto della questio
ne deU'Europa. quanto sia 
nuova, orlglnale. illuminante 
e aperta la proposta dl Ber
llnguer, concepita non come 
un nuovo blocco opposto alle 
altre grand! potenze ma co
me una forza democratlca 
nuova, elemento di pace e di 
superamento del blocchi mi-
litarl contrappostl. 

FIBBI 

VALENZI 
Occorre sottolineare — co

me ha fatto con chlarezza 
Berllnguer — il valore, gli 
Insegnamentl e le conseguen-

' Blsbgna'ptomuovere inizia
tive di studio e dlbattitl per 
approfondire la conoscenza 
della grandiosa vlttorla dp'. 
popolo vietnamlta, che e stata 
anche per nol una grande 
esperienza di lotta antimpe-
rialista. H problema che si 
pone oggi e quello di non di-
sperdere, di ritrovare questa 
forza e capacita di lotta su 
altri terreni: su quello della 
pace come su quell! delle 
grandl trasformazioni sociali 
che sono aU'ordine del gior-
no non solo in Italia ma in 
molti altri paesl ed in prlmo 
luogo nell'Europa occidentale. 
Noi vogliamo un'Europa de
mocratlca, ed e quindi in que
sto quadro che si colloca la 
nostra posizione nei confron
tl del MEC e della Comuni-
ta europea. Bisogna quindi 
muovers! a questo llvello, per
che ora e ad esso che molte 
delle questionl che ci interes-
sano direttamente. in Italia, 
soprattutto sul piano economl-
co e sociale. si decidono. 

Per questo dobbiamo pre-
stare attenzione a cid che sta 
awenendo di nuovo, di posi-
tivo in tutto un arco di for
ze politiche deU'Europa occi
dentale. dove si e registrato 
un sensibile spostamento a si
nistra del corpo elettorale, tal-
volta fino ai comunisti, cui 
si e contrapposto un secco in-
debolimento delle destre co
me in Olanda ed in Germa-
nia. E lo stesso vale per II 
Giappone, 1'Australia e !a 
Nuova Zelanda. Questo spo
stamento a sinistra ha un 
grande valore in quanto alia 
sua base e'e un orientamento 
di grand! masse operaie e 
giovanili a mutare profonda-
mente rorganizzazione della 
societa. Non a caso in tutti 
questi paesi i sindacati diret
tamente od indirettatnente 
hanno contribuito in modo de-
cisivo al successo delle slni-
stre e dei socialisti. In Fran-
cla oggi buona parte del pro-
gramma comune delle sinistre 
riguarda le riformc economl-
che e strutturali. 

Saxebbe comunque sbagllato 
pensare che ormai le cose an-
dranno inevitabilmente per il 
giusto verso — si hanno notl-
zie di una attenuazione de
gll impegni di Brandt sulle 
grandi riforme sociali — per 
cui e essenziale una pronta 
iniziativa dei comunisti verso 
1 socialisti ed 1 socialdemo-
cratici perche non siano mor-
tiflcate le spinte operaie, gio
vanili verso le riforme. Si de-
ve cercare e trovare — co
me e awenuto per i probleml 
della pace e del Viet Nam — 
un accordo per un'azione co
mune sul piano della lotta 
per la democrazia, per le ri
forme sociali. per le rivendi-
cazioni operaie a llvello dl 
Comunita Europea. In questa 
direzione e necessario che '1 
nostro Partito debba fare 
quanto e possibile per giunge-
re rapidamente ad un incontro 
tra i partiti comunisti europei 
al fine di pervenire ad una 
posizione comune sul grand! 
problem! che ci stanno di 
f ronte. 

E* alia luce della sltuazione 
Internazionale che occorre va-
lutare quanto awiene oggi nel 
nostro paese: 11 problema e 
oggi quello di far cadere II 
govemo Andreotti, lndicando 
neirantifascismo e nella dife-
sa della Costituzione gll ele
ment! essenziali del nostro 

giudizio verso un eventuale al* 
trb governo. Ed in questi ele-
mentl cl sono i presuppostl an
che per una reale Inverslone 
dl tendenza. 

TERRACiNI 
Se il corso della politica In

ternazionale Influlsce sempre 
piu largamente sulla politica 
interna del slngoli paesi, spe
cie se di minore importanza, 
clo awiene a lunghl period!, 
e non per un automatlsmo che 
escluda la possibility di dlscre-
panze e sfasamenti che corri- • 
spondono alle necesslta e alle 
scelte politiche proprie di cia-
scuno di essi. Non e'e dubbio 
pertanto che 11 ritorno offen-
slvo della destra abbia mar-
ciato in Italia negll ultimi 
tempi sulla scla dl una sltua
zione internazionale che si 
presentava ancora sempre te-
sa e perlcolosa. Ma col soprag-
glungere dl una fase dl confor-
tante e crescente distensione 
su scala mondiale non si e 
manifestato nella politica in
terna itaiiana una inverslone 
dl tendenza. E cid perche1 1 
problem! specific! del paese 
sono giunti ad un tale grado 
dl acutezza da non acconsen-
tire a nessuna delle parti con-
trastantl un afflevollmento 
della loro azlone. Pud addirit-
tura dlrsi che proprio il timo-
re che la situazione Interna
zionale ragglunga un grado 
tale dl rasserenamento da as-
slcurare un lungo periodo dl 
pacifica collaborazlone fra tut
tl gll statl spinge la destra 
itaiiana a bruciare le tappe 
della sua impresa antldemo-, 
cratica, nella speranza di giun-
gere a tali conquiste da lm-
pedire pol ognl successo al-
l'azione difensiva e di ricon-
quista delle masse. 

In questo quadro ' sarebbe 
tuttavia errore trascurare la 
importanza che i problem! in-
ternazionali conservano nella 
determinazione delle piu im
mediate scadenze della nostra 
politica interna. Ma proprio 
la felice conclusione della 
guerra nel Vietnam ' esclude 
che essa possa continuare ad 
esercitare la funzione traente 
e unificatrice del movimento 
popolare del nostro paese. 
Questa funzione torna pertan
to ai problemi di fondo della 
politica interna, tra i quail 
primeggiano la difesa delle li-
berta democratiche e, in con-
nessione, la lotta contro il fa
scismo. Manca perd ancora 
per quest'ultima una imposta-
zione comprensiva a lungo re-
spiro, cid che le impedLsce dl 
assumere quel grado di con-
tinuita che sola pud assicurar-
le l'adesione crescente e ope-
rante delle grandi masse po-
polari. In connessione con la 
lotta contro il fascismo e per 
la difesa della liberta, che fa 
tutt'uno con la lotta per il 
rovesciamento del governo at
tuale, si pone il problema del-
rindignamento e della ripulsa 
dei moti awenturosi del
l'estremismo dl sinistra, j In
fatti l'azione !d<*He> destre > e 
largamente avvarftalggiatamal-
le azioni inconsulte e condan-
nabill dei vari gruppi e grup
petti i quali obiettivamente si 
inseriscono nella strategia del
la repressione e della ten-
slone. 

Tuttavia, poiche questo schie-
ramento estremista di sinistra 
esiste e conserva, nonostante 
la nostra azione chlarificatri-
ce, una notevole area di in
fluenza sulla gioventu delle 
scuole, combatterlo non si
gnifica ignorarlo e tantomeno 
evitare in linea dl princlpio 
le occasioni di creare tra dl 
esse e il moto unitario demo
cratico una qualche connes
sione. A questo proposito e sin-
tomatico il fatto che appunto 
uno dei gruppi piu estremi tra 
gli estremisti abbia di recente 
cercata la solidarieta dello 
schieramento democratico di 
sinistra, che pure metodica-
mentc dispregia e condanna, 
appunto sul terreno della di
fesa di una liberta democra
tlca. 

Mi riferisco all'episodio che 
un po' artiflciosamente ha tro-
vato nelle discussioni di que
sto comitato centrale un po
sto di tanto rilievo — quello 
di certe firme apposte ad una 
dichiarazione di numerose per-
sonalita di sinistra, fra cui al-
cuni compagni del nostro par
tito, per la scarcerazione di un 
dirigente estremista arrestato 
a Torino in conclusione di una 
sua conferenza stampa. Pre-
ciso che parlo per me soltan
to. Ebbene, lo penso che nella 
complessita necessaria delta 
politica del nostro partito, il 
quale non pud ignorare alcun 
aspetto della vita e delle lotte 
del paese, sia permanentemen-
te necessario ritrovare la con
nessione e 11 coord inamen to 
tra le posizioni che singolar-
mente vengono assunte e sta-
bilite nei confronti di ciascu-
no di essi. NeU'episodio in pa-
rola, i momenti confluent! e 
che proponevano una scelta 
erano quelli della lotta in di
fesa delle liberta, dell'unita 
democratlca e della lotta con
tro l'estremismo. Ora i prim! 
due sono con chiara evidenza 
le travi portanti della nostra 
strategia attuale. 

D'altra parte schleraxsi in 
difesa di un estremista fatto 
bersaglio di un atto persecu-
torio e di repressione non com-
porta in alcun modo accettar-
ne le posizioni politiche e le 
conseguenti azioni. E cid giu
stamente YVnita pose in rilie
vo allorquando, dinnanzi alle 
deformazioni che del mio atto 
furono tentate proprio dai gior-
nall della destra, ne chiarl la 
sostanza e il significato. H mio 
gesto pud essere opinabile, 
ma tuttavia sta indubitabil-
rrtente in queH'ambito di scel
te che nel quadro della politi
ca del partito non pub essere 
sottratto alia responsabilita 
dei slngoli compagni. 

A. CfCCHf 
Esistono iimiti nella salda

tura tra il movimento di lot 
ta e gran parte della gioven
tu occupata e disoccupata. Al 
lo stesso tempo esiste una 
sfasatura tra lotta generate e 
lotte studentesche. Se da un 
lato i giovani sono statl pro-
tagonlstl della battaglla de
mocratlca ed an tl fascista e 
per un dlverso sviluppo eco-
nomlco, dmU'altro non hanno 

portato un contributo auto-
nomo al movimento per le ri
forme, a partire dalle condl* 
zlonl speclflcamente vissute: 
ne e un esempio la lotta par 
la occupazlone, In cui essi non 
glocano ancora 11 ruolo fnnda-
mentale che loro spetta. 

• La nostra azione deve par-1 
tire daU'analisi della crisl del 
paese che e vissuta dalle nuo
ve generazloni attraverso una 
condizione dl supersfrutta-
mento nella fabbrica, dl uno 
studio dequallficato e scLsso 
dalla realta, dl dlsoccupazio-
ne e di occupazlone precarla. 
Intorno a questa crisl emer-
gono orlentamcntl ldeall dl-
versl tra I giovani, che han
no un tratto comune: un rap-
porto distorto vissuto • nella 
scuola e nella fabbrica eon 1 
llmltl dl questa democrazia 
e dl questo Stato. E' neces
sario, quindi, rivolgersi alle 
nuove generazloni con pro-
spettive di lotta per una dl 
versa formazlone culturale e 
professionale, per nuovl ltvel-
11 qualltativi e quantitatlvi dl 
occupazlone, per una nuova 
scuola e per una nuova po
litica della rlcerca scieniifi-
ca ,per un controllo demo
cratico sul mercato del Ja-
voro. Inoltre fra i compitl 
fondamentali che stanno oggl 
dl fronte al Partito e alia 
FGCI e'e quello dl una atten
zione nuova verso la lotta nel
la scuola. SI tratta dl porta-
re avantl un'azione politica e 
teorica contro le position! 
estremlste, operando la neces
saria dlfferenziazlone e ten-
dendo a recuperare fasce stu
dentesche ' Influenzate dal-
Testremlsmo o fuori dal dl-
battlto politico. Questo ci po
ne dlversi compiti che non 
sono quelli dl andare Bempli-
cemente a sventolare la no
stra linea o di assumere una 
« vislone cattedratlca » rispet-
to alle masse studentesche. 

• In partlcolare occorre muo
vers! In due dlrezionl: da un 
lato estendere la democrazia' 
nella scuola e giungere a for
me dl sua Istltuzionallzzazio-
ne che recuperino la grande 
spinta democratlca del '68; 
dall'altro dare una nuova per-
sonallta politica agll student! 
mediante lo sviluppo di un 
nuovo movimento studente
sco. Questo nuovo movimen
to non pud non essere che 
espressione di una parte de
gll studentl: quella che vuole 
stabillre un rapporto dialetti-
co con il movimento operalo. 
Deve essere una «avanguar-
dia di massa» che verso gli 
student! e le strutture di de-

' mocrazia tenga un rapporto 
di attenzione e di rlspetto, fa
cendo si che le masse stu
dentesche siano direttamente 
protagoniste della decislone e 
della gestlone della lotta. E' 
quello che viene avantl con 
la Lega degll student! bares! 
ed il Movimento studentesco 
dl Firenze. 

mCALUSO 
Dopo le elezionl constatam-

mo uno spostamento a destra e 
una svolta moderata nella DC 
e giudicammo il governo An
dreotti come lo strumento dl 
questa svolta, attribuendogll 
la definizione di governo mo-
derato. conservatore, debole e 
pericoloso. Questo giudizio ri-
mane valldo oggi. Non si pud 
infatti affermare che siamo 
In presenza di un govemo 
clerico - fascista dinanzi al 
quale non resterebbe che ri-
petere il tipo di opposizione 
che portammo al governo 
Tambroni. E cosl pure si deve 
essere rigorosi nel definire la 
situazione complessiva: e giu
sto dire che siamo in un clima 
e in una situazione di repres
sione, che vi 6 una repres
sione talmente generalizzata 
da invest! re financo — come 
si dice nell'appello per la H-
berazlone di Viale —- il di-
ritto di rlcerca ideale quando 
esso si col lega aU'impegno 
politico? Un giudizio simile 
sarebbe errato e ci porte-
rebbe a gravi conseguenze. 
Percid non concordo con il 
giudizio espresso a questo 
proposito dal compagno Ter-
racini. Nessuno di noi. m-
fatti, hega 1'esigenza di una 
ferma azione per difendere la 
liberta di opinione e di stam
pa, per tutti e quindi anche 
per gli estremisti di sinistra, 
e si pud anche avere valuta-
zioni differenti sull'a impegno 
culturale J> di Viale e di altri. 
Ma se fosse vero che in Italia 
siamo ormai al punto dl es
sere arrestati quando l'impe-
gno culturale si traduce in 
azione politica, allora tutta la 
nostra linea e la nostra pro
spettiva dovrebbero mutare, 
dato che ci trovereramo gia 
di fronte ad un regime si
mile a quello del colonnelli 
grecl. In realta siamo in pre
senza di fatti represslvi, di 
una ripresa dei gruppi rea-
zionari allintemo dell'appa-
rato statale, ad un extenders! 
della repressione padronale 
nelle fabbriche, ma non si 
pud parlare dl generale messa 
in mora delle liberta oosti-
tuzionali. 

Non vedere questo vorrebbe 
dire non cogliere la debo-
lezza del govemo: una debo-
lezza che si esprime nel fal
limento di due obiettivl cen
tral!: l'awio di una ripresa 
economica su una base con-
troriformatrice e rinstaura-
zione di una politica deli'or-
dine pubblico quale quella 
che avemmo negli anni '50. 
Conosciamo i tentativi dl im-
porre una sterzata conserva-
trice sul grandi problemi so
ciali e della liberta, ma ve-
diamo anche che fra le lm-
postazioni govemative e ia 
loro attuazione pratlca e'e una 
notevole differenza. Basti ve
dere come e stata modificata, 
in senso migliorativo, la pri
ma parte del progetto gover-
nativo sul fitti agrari che e 
anche una prova dell'impos-
siblllta per la DC di conge-
lare la dialettica parlamen-
tare. Proprio la vlcenda par-
lamentare dimostra che e im-
possibile nella situazione ita
iiana lsolare il PCI, restau-
rare 11 muro della dellml-
tazione della maggloranza, ri-
durre 11 dlscorso al PSX alia 
sempllce logica dell'antlcomu-
nlimo. 

Abbiamo affermato l'eslgen. 
za dl evitare che si produca 
un conglungimento fra forze 
moderate e forze reazlonarle 
e fasclste, ben sapendo che 
eld cl chiamava ad un'azione 
piu attenta (anche operando 
rettlflche dl forma e dl con-
tenuto) verso 1 cetl medl, il 
Mezzoglorno, l'apparato dello 
Stato. Quest'ultimo punto, in 
partlcolare, merita una rifles-
sione. Un congiunglmento del-
l'apparato dello Stato con le 
forze reazlonarle muterebbe 
profondamente la sltuazione 
politica. G1& nel 1964 e'e sta
to un tentatlvo dl vertlce in 
questo senso. Ma si e vlsto 
che una tale operazlone ri-
sulta vlncente solo quando 
prevalga un orlentamento, un 
clima antidemocratlco nel-
l'apparato statale. Ad evitare 
che eld accada, occorre che 
nol sapplamo sempre operare 
le necessarle dlstlnzlonl nel 
giudlcare l'apparato e che ri-
prendlamo con forza quel po
sltlvo discorso suH'ordlne che 
facemmo durante la campa
gna elettorale. 

Macaluso ha quindi svolto 
alcune considerazlonl sul pro
blema della prospettiva. E' 
senz'altro vero che un'alter-
natlva si prepara allargando 
la base dell'opposlzione, sv!. 
luppando il movimento dl lotta 
e 11 confronto programme-
tlco e tenendo in piedi l'lnl-
ziativa verso le forze poli
tiche. Questa base di opposi
zione e oggi certamente piu 
larga perche siamo riusciti — 
almeno in parte — a bru
ciare la carta centrista tanto 
che anche certe forze che su 
di essa avevano puntato oggl 
appaiono deluse e incerte. 
Quando insistiamo nel dire 
che non si deve tornare alia 
politica falllmentare e perlco
losa del centroslnistra, d an
che questo un contributo ad 
allargare la base dl opposi
zione al governo fra la classe 
operaia e 1 cetl medl. II 
problema che cl sta dl fronte 
non e di incoraggiare o sco-
raggiare forze politiche de
mocratiche ad andare al go
verno; il problema e di avere 
una posizione che non divida 
su questa questione il PSI, 
che solleciti l'arco piu amp'.o 
di forze nella DC. che abbia 
la comprensione delle masse 
e in partlcolare di quelle che 
sono state deluse dal centro 
sinistra. Questa posizione si 
articola nella duplice esigenza 
di battere il piu rapidamente 
possibile il governo Andreotti 
e di pervenire ad una dire
zione politica del paese ca-
pace dl garantire 11 regime 
democratico e di avviare un 
confronto reale sul grandi te
rn! apertl. 

PASQUINI 
Dl fronte alia vlttorla del 

popolo vietnamlta ed alia mo-
billtazlone mondiale che vi e 
dietro, vl sono due considera-
zioni da fare. La prima ri
guarda le condizioni favorevo-
11 che l'accordo di pace apre 
per la instaurazione di un 
regime di rapporti internazio-
nail basato sulla coeslstenza 
pacifica. II cambiamento nei 
raDDorti dl forza su scala 
mondiale offre infatti la pos-
sibilita di raggiuncere nuovi 
e piti avanzati traguardi nel
la distensione internazionale. 
Questo perd a patto che vi 
sia cosclenza che si tratta dl 
un processo da portare avan 
tl con il contributo anche dl 
altre forze, con la mobilita-
zione congiunta delle forze so-
cialiste, antimperialiste e di 
pace, attorno ad obiettivi mol-
teplicl che vanno dalla solu-
zione dei conflitti in atto ad 
accordi per il superamento 
dei blocchi militari, a mlsure 
dl intervento che affrontino 
1 problemi della fame e del 
sottosviluppo. 

La seconda considerazinne 
rieuarda i nuovi livelli ed i 
nuovi contenuti della nostra 
mobilitazione antimoerialista. 
Occorre clod garantire conti-
nuita aU'iniziativa che finnra 
si e sviluDpata sui proble
mi della pace e del Vietnam, 
quali problemi central i per 
1'avanzata della strategia del
la coeslstenza pacifica. H ter
reno nuovo dl mobilitazione 
diventa. cosl. quello del ri-
spetto degli accordi di pare. 
del rlconoscimento italiano 
della RDV, di rapporti del no
stro naese con il govemo ri-
voluzionario prowisorio del 
Sud. del nostro contributo al
ia ricostruzione del Vietnam. 
La campagna per la raccol-
ta di un miliardo di lire Ian-
ciata daeli amministratori to-
scan! si muove in ouesta di
rezione e si sta configurando 
come un nuovo. ImDortante. 
unitario momenta di mobili

tazione sul problemi apertl 
dall'accordo dl pace. In so
stanza. ha fatto grandi passl 
In avantl la consapevolezza 
che per costruire rapporti ln-
ternazlonall di pacifica coe
slstenza occorre che la mobi
litazione antlmperiallsta non 
conosca soste, non smoblliti, 
che non vi siano ritomi in-
dietro, che le diverse compo-
nentl politiche che si sono bat-
tute per la pace nel Vietnam 
siano in grado dl sviluppare 
e dare coeslone ad una stra
tegia comune di lotta. 

Per quanto rlguarda la si
tuazione Interna, occorre chle-
dersi se la ripresa della stra
tegia della tensione non co-
stltuisca un tentativo dl ri
sposta al movimento unitario 
e di massa che si sta svi-
luppando nel nostro paese, e 
che vlene acqulstando sempre 
dl piu le connotazloni di un 
movimento che. superando li
mit! del passato, si mostra In 
grado di saldare assleme (co
me sta awenendo anche nel-
l'esperlenza toscana) riforme 
e contrattl, occupazlone e svi
luppo economlco, dl presen-
tare clod esso delle risposte 
valide alle esigenze dl rinno-
vamento del paese. Da qui la 
urgenza dl battere questo go
verno per garantire lo svilup
po e 1'allargamento del mo
vimento di massa. 

T0RT0RELLA 
E" certo motivo dl ram-

marico il fatto che una no-
ta di commento pubbllcata 
dall'organo del partito a pro
posito dell'appello per la 11-
berazione dell'esponente di 
un gruppo estremista arre
stato a Torino, ha potuto es
sere interpretata quasi come 
un avallo anzichd come una 
dlfferenziazlone dagli inaccet-
tabili gludizi politlcl espressl 
in quell'appello: giudlzl che 
non hanno niente a che fa
re con l'esigenza di difendero 
chiunque contro arbltrii e 
violazioni della legalita. An
che quest'episodio, comun
que, ci richiama ad un'at-
tenta valutazione della slstua-
zione esistente in Italia, dei 
reali pericoll che si presen
tano. del ruolo che. in tale 
situazione, assolvono i grup
pi estremisti. 

II quadro politico del pae
se — come ha detto la rela-
zione, con cui concordo — 
presenta aspettl dl indubbia 
pericolosita determinati da 
guasti profondi non rapida
mente superabili (dall'aumen-
to del prezzi alia crisl del 
Mezzogiorno, dalla scuola al-
l'occupazione). Su tale ter
reno e possibile un innesto 
di nuove e gravi awenture 
reazionarie per le quali lavo-
rano centrall dl provocazio-
ne e di spionagglo interne e 
straniere, e che determinati 
gruppi della Dc hanno inte-
resse a non stroncare per uti-
lizzare l'azione di destra co
me remora ad uno sposta
mento democratico, come ali
bi per una chiusura a sini
stra. 

Non vi pud essere dubbio 
sull'esistenza di tall pericoli: 
il problema e, piuttosto, di 
come combatterli. Va ricor-
dato, in primo luogo, che la 
controffensiva di destra non 
avrebbe avuto le punte che d 
venuta assumendo se non 
avessimo ottenuto risultati e, 
anche, vittorie di tale porta-
ta da proporre come reale 
la esigenza di uno spostamen
to a sinistra della situazione 
politica. Di qui e nato il 
erande sforzo per respingere 
questa avanzata: una controf
fensiva, appunto. che lavo-
rando anche su lacune ed er
ror! del movimento operalo e 
democratico, ha guadagnato a 
sd gruppi e strati anche con
sistent!. Dobbiamo ora con-
statare dei progressl, per le 
correzioni apportate dal mo
vimento sindacale su questlo-
ni essenziali dello sviluppo 
economlco, per la saldatura 
che si va realizzando fra Nord 
e Sud, per deflnizioni della 
politica del nostro partito 
in tema dl sviluppo econo
mlco che favorlscono un av-
vicinamento a settori del 
ceto medio produttlvo. Que
sto stesso comitato cen
trale, avanzando la proposta 
di un ruolo positivo del no
stro Paese nella mutata situa
zione internazionale, accresce 
le possibility dell'azione no
stra e di tutte le forze de
mocratiche al fine di un mu-
tamento generale del corso po
litico italiano. Va infine sot-
tolineata e ribadita la giustez-
za della politica del nostro 
partito verso il mondo cat-
tolico, politica rhe ha impe-
dito il tentativo operate dalla 

destra di saldare in un fron
te da blocco d'ordine forzo 
reazlonarle e masse cattoliche. 

Sono tutti punt! essenzia
li da rlcordare, non per un 
inventarlo, ma per conqulsta
re l'insieme del partito al con
tenuti reall e aU'impegno 
Ideale della nostra politica. 
Solo da cid pud venire la ca
pacita per continuare vitto-
rlosamente la lotta verso la 
controffensiva di destra e per 
andare avantl verso nuovl 
sviluppl democratici. Vi 6 
anche un problema dl propa
ganda: la nostra stampa ha 
svolto con vlgore e con cre
scente consenso il compito di 
rlflettere con rlgore la nostra 
politica; ma questo non ci 
pud bastare. Oltre all'azione 
dl propaganda d necessario 
sollecltare con maggiore siste-
maticita una lotta e un mo
vimento su alcune grandi que
stionl concrete che toccano 
da viclno la vita di grandi 
masse: scuola, Mezzogiorno, 
occupazlone, prezzi e, innan-
zl tutto, difesa della legalita 
democratlca e costltuzionale. 
Da cid pud e deve dcrivare 
lo spostamento di masse e dl 
forze politiche su posizioni 
che spingano a soluzioni de
mocratiche avanzate. L'urgen-
za della caduta del governo 
Andreotti d fuori discussione; 
ma la relazione sottolinea giu
stamente che vogliamo la ca
duta del governo al fine di 
strappare soluzioni positive di 
grandi problemi sociali: que
sto e cid che conta per le gran
di masse popolari. Contem-
poraneamente, a tale concre-
tezza deve corrispondere un 
nostro maggiore impegno nel
la battaglia morale e ideale. 

La nostra politica unitaria 
d tanto piu giusta quanto 
piu la sosteniamo — come 
abbiamo sempre cercato di fa
re — con uno sforzo per con-
fermare la nostra concezione 
della vita pubblica, l'esigenza 
di un nuovo costume civile. 
Uno dei pericoli sostanziali e 
che l'ansia del nostro parti
to a ricercare convergenze ed 
unita con altre forze, che pu
re sono intaccate dai vizi pro
fondi che degradano la vita 
pubblica itaiiana, possa esse
re confusa, per opera di una 
propaganda faziosa e menzo-
gnera, con un minore nostro 
impegno ad affermare il pa
trimonio irrinunciabile di one-
sta e pulizta morale del mo
vimento operaio e socialista. 

In tale impegno ideale e 
morale e uno dei terreni per 
accentuare la sconfitta dei 
gruppi avventuristi. Questi 
trovano una base oggettiva 
per la loro azione nella si
tuazione grave in cui sono 
state gettate dalla politica f ol-
le dei governi grandi masse 
studentesche, prive di prospet-
tlve. Su questa base nascono 
le spinte irrazionali di alcu-
ni gruppi che si cristallizza-
no in un distacco sempre 
maggiore dalla realta del Pae
se e dalla vita delle grandi 
masse, distacco che si accre
sce quanto piu si accentua la 
disperazione per il fallimento 
politico. 

II problema nuovo e grave 
al quale ci troviamo di fron
te, e la teorizzazione della 

. lotta armata che viene avan-
ti da parte di qualcuno di 
questi gruppi; teorizzazione 
che, nella presente situazione, 
e pura farneticazione provo-
catoria. E' questo un punto 
su cui bisogna essere esplici-
ti. Da cid l'insistenza nostra 
sui grandi temi dell'elabora-
zione politica e ideale, ma an
che la campagna che dobbia
mo accentuare contro il ter-
rorismo, contro la fuoriusci-
ta dal terreno democratico. Vi 
e e vi sara un tentativo di 
utilizzazione delle posizioni e 
degli atti reali di alcuni grup
pi awenturistici per la cam
pagna di destra; vi e il ten
tativo di scatenare una campa
gna di isterismo per copri-
re le colpe e i criminl della 
destra. Percid occorre contem-
poraneamente rigore politico 
e impegno ideale. Dobbiamo 
combattere, con l'appello alia 
ragione, l'isteria che si cerca 
di muovere da parte di set
tori importanti della stampa 
e da parte della destra. Dob
biamo con la nostra iniziati
va positiva e con l'accentua-
zione del richiamo alle fina-
lita profonde della nostra 
azione, guadagnare alia lotta 
per la trasformazione della 
societa itaiiana le masse piu 
vaste dei giovani studenti. E* 
pienamente possibile vincere 
anche questa battaglia. 

Daremo domani il resocon-
to degli interventi di Patac-
cini, Pasquali, Roasio. Cac-
ciapuoti, Calonaci. P?ssigli. 

Gia raggiunti 535 milioni 
per gli abbonamenti all'Unita 

Altri 33 milioni raccolti nella settimana scorsa - Le organizzazioni emi-
liane hanno raggiunto il 72% dell'obiettivo - Notevole aumento della 
somma rispetto all'anno passato - Successi conseguiti anche nel Sod 

Dal 31 gennaio al 7 feb
braio sono stati raccolti 
per I'Unita altri 33 milio
ni in abbonamenti, portan-
do i versamenti effettivi a 
535 milioni, pari al 57% 
dell'obiettivo finale. Deter-
minante ancora una vol-
ta il contributo dell'Emilia 
Romagna. 

Le organizzazioni di Par
tito hanno infatti raccolto 
252 milioni in abbonamen
ti, pari al 72% dell'obiet-
tivo, il che mette realmen-
te in grado la regione dl 
raggiungere al 30 aprile 
l'obiettivo della prima tap-
pa, e cioe 1'85%. Dato an
cora piu significativo & il 
fatto che tutte le Federa
zioni emiliane, senza ecce-
zione alcuna, hanno effet-
tuato versamenti superio-
rl a quelli dello scorso an
no alia stessa data, Non 
solo, Bologna, Modena, Pia-
cenza, Reggio Emilia, Ra
venna hanno superato 11 
70% dell'obiettivo e, dopo 

Ravenna, anche Reggio 
Emilia ha quasi raggiun
to 1'80%. 

Nella graduatoria reglo-
nale dei versamenti la 
Lombardia h al secondo 
posto avendo gia versato 
oltre 83 milioni. Segue la 
Toscana con oltre 65 mi
lioni ed il Piemonte con 
oltre 49 milioni. Bisogna 
aggiungere che l'impegno e 
generalizzato a tutte le 
nostre organizzazioni; in
fatti, le Federazioni che 
hanno effettuato versamen
ti superiori a quelli dello 
scorso anno sono 55 e fra 
queste si distinguono, ol
tre a tutte quelle emilia
ne gia citate. La Spezia 
che ha versato mezzo mi-
Hone in piu, Brescia con 
900 mila lire, Venezia con 
un milione ed in generale 
quasi tutte le Federazioni 
del Veneto, Udlne, Firen
ze con 3 milioni, Livorno 
con un milione e duecen-
tomila, Plstola con tin mi

lione e trecentomila, ITJm-
bria ha versato un milio
ne in piu. Infine una buo
na ripresa vi h anche nel
le Puglie dove Bari ha gia 
versato complessivamente 
due milioni e centosessan-
tamila, Foggia un milione e 
mezzo; prosegue inoltre 
con successo la campagna 
abbonamenti in tutte le 
Federazioni della Sarde-
gna. 

Complessivamento a ll
vello nazlonale, pur tenen
do conto delle situazionl 
di ritardo. che pure esisto
no, al 7 febbraio sono sta
ti versati 25 milioni in piu 
rispetto alio scorso anno 
ed e questo un risultato 
politico cui nei prossimi 
mesl dovranno contribute 
tutte le Federazioni. Que
sto impegno del partito ha 
inoltre permesso di conqul
stare 4 mila nuovi abbo-
natl a I'Unita in tutto Ita
lia. 
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Conferenza-concerto a Roma 

(In viaggio nel 
mondo musicale 
ungherese d'oggi 
Presentate opere di sette compositor! 

In un recente soggiorno a 
Budapest — troppo breve per 
far tutto, ma sufficient* per 
apprezzare alcune meraviglie 
— non ci era nuscito di ave-
re incontri con 1 nuovi com
positor! ungheresi. 1 quali so-
no numerosissimi, aggiorna-
ti e bravi. Bravi proprlo nel 
senso del mestiere: chi fa mu-
sica, in Ungheria (e incomin-
ciano ad occuparsene da bam
bini), e anche un maestro nel 
senso antico della parola, un 
« mostro » di sapienza. 

Bene, a compensare 11 man-
cato incontro dl cui diceva-
mo, sono venuti a Roma, l'al-
tra sera — sia pure Indiretta-
mente — alcunl musiclsti un
gheresi. Li ha portati nella 
sede dell'Accademia di Un
gheria il professor Imre Mo
ra, studioso dl problemi mu
sical!, direttore, a Budapest, 
dell'Ufficio che sovraintende 
ai dirittl d'autore. 

II professor Mdra ha tenu-
to una conferenza con esem-
pi musical! (esecuzione di 
bran! reglstratl su nastro), 
tendente a dellneare varl 
aspetti della musica unghere
se del nostro tempo. 

L'oratore ha puntato su set
te compositor!, tra i settanta 
e ! quarantanni, i quali in 
Ungheria e all'estero godono 

' di un largo successo. 
Vedremo ora chi sono que

st! « magnificl sette », segna-
lati in una conferenza-concer
to che dovrebbe essere la pri
ma di una serle di manlfesta-
zioni comprendenti anche gli 
altri compositor!. Escludendo 
Zoltan Kodaly e Bela Bartok 
che sono i numl tutelar! del
la cultura ungherese — un 
elenco di musicisti ungheresi, 
operant! in questo momento, 
comprenderebbe almeno una 
settantina di noml. 

Del sette presentatl 1'altra 
sera, 11 piu anziano e Pal Ka-
dosa, nato nel 1903. Allievo di 
Kodaly. e stato un formlda-
bile planista cu! va il merito 
di aver fatto conoscere In 
Ungheria le novita piu pre
gnant! del nostro tempo. II 
prof. Mora ha inserito l'at-
teggiamentp di Kadosa In un 
neoclasslcismo oscillante tra 
Hlndemith e Stravinski, ma 
dal Presto della Sinfonia n. 
6 (1966) affiorano atteggia-
menti anche di una spavalde-
ria alia Prokofiev. Kadosa ha 
composto altre Sinfonie. e 
sarebbe interessante vedere 
come si e sviluppata la sua 
verve Inventlva. 

Tra i piu anzianl figura an
che Perenc Parkas (1905) il 
quale ebbe modo di studiare 
A Roma pure con' OttorinorRe-
spighi. Una sua opera, L'ar-
madio magico. risalente a una 
trentina dl anni fa, continua 
a tenere banco. 

Tre erano i compositori del
la generazlone dl mezzo: En-
dre Szervanskv. Rudolf Ma-
ros e Andras Mihaly. 

Szervanski (1911). comoosi-
tore fecondo e inquieto. as-
sunse tra i orimi — awerte 
l'oratore — l'esieenza di non 
rimanere indietro nei con
front! delle nuove tecniche. 
I suoi 6 Pezzi. risilenti al 
1959. testimoniano di questa 
ansia rinnovatrice. II orimo 
brano e «curloso » nella sua 
stesura t>er soli strumentl a 
percussione. 

Anche Rudolf Maros (1917) 

e Impegnato nella ricerca dl 
nuove strade. Non per nulla, 
dopo essere stato allievo di 
Kodaly e di Alois Haba (spe-
rimentatore dei quarti di to-
no), Maros frequento la 
Scuola di Darmstadt. E' au-
tore di alcune Eufonie. 

Mihaly (1917), «Premio 
Kossuth» per la musica nel 
1955. e dal 1965 In prima linea 
nella acqulsizlone delle nuove 
tecnlche, del che si 5 avuta 
una prova nel Prestissimo 
delle Tre parti (1968), che si 
sviluppa facendo ricorso an
che alia aleatorieta, 

Due compositori hanno rap-
presentato il punto di vista 
dei piu giovani: Andras Szol-
losi (1921) e Zsolt Durk6 
(1934). entrambl. in epoche 
diverse, allievi anche di Gof-
fredo Petrassl il quale ha pre-
senzlato (c'era anche 11 mae
stro Virgilio Mortar!) la ma-
nifestezlone. 

Szoll&si, in un suo Terzo 
Concerto (1970). per strumen
tl ad arco e campana (risuo-
na soltanto alia fine), oscll-
la tra risentimenti stravln-
skiani e bartoklani. ma trova 
uno slancio personale in certe 
tese sltuazloni timbriche e 
in una intenslta sonora. a 
volte propria di una musica 
funebre. I rintocchi metallici 
cadono su un brontollo cupo 
del bass! e un pigollo sospl-
roso dei violin!. 
Di Durkd. che ricerca il nuo-

vo nell'antico. si sono ascol-
tati alcuni frammenti da Al-
tamira (1968). composizione 
per coro e orchestra, ispirata 
a pitture rinvenute in grot-
te preistoriche. 

Una serata. dunque. rlcca 
di nuove conoscenze le qua
li hanno tutte le carte In re-
gola per essere presentate, 
in vere esecuzionl. al pubbll-
co che nel mibbllci concerti e. 
lnvece. sempre Diu tenace-
mente sospinto alia consunta 
routine. 

Erasmo Valente 

Interrogazione 

socialisfa 

sulTEnte cinema 
I deputati soclallsti Vlncen-

zo Balzamo, Elvio Salvatore, 
Enrico Manca, Claudio Slgno-
rile e Antonio Caldoro hanno 
fatto oggetto di una interro
gazione al presidents del Con* 
siglio e al ministro delle Par-
tecipazioni statali la situazio-
ne all'Ente gestione cinema. 

Gli interroganti, dopo aver 
sottolineato come la crisl del 
gruppo cinematografico pub-
blico, culminata nelle dimis-
sioni di Mario Gallo. sia stata 
voluta e ottenuta dai rappre-
sentanti dei partiti governati-
vi nel Consiglio di ammini-
strazione e dalla burocrazia 
ministeriale, chiedono quali 
provvedimenti si vogliono 
prendere per attuare «ade-
guate, inequivoche e concrete 
soluzioni n che consentano al
l'Ente « di svolgere pienamen-
te tutte le funzioni che giusti-
ficano la sua presenza socia-
le e che sono previste nei fini 
istituzionali». 

real /̂ 

controcanale 
VIOLENZA A MILANO — 

In questi mesi, la TV non ha 
trovato una sola parola, ne 
una sola immagine (al di fuo-
n dei burocrutici bolleltim 

'del Telegiornale) per tratta-
re della strategia della ten-
sione, dei gravissimi episodi 
di provocazione e di violenza 
che hanno prolungato nel no
stro paese la «pis la nera». 
Non e certo un caso che si e 
dectsa ad affrontare I'argo-
mento solo aaesso, nell'ultimo 
numero di Stasera. con un 
servizio di Fede, Petacco e 
Sparano che ha conjermato 
in pieno quanto questo setti-
manale sia pensato e costrui-
to come strumento organico 
del centro destra andreottia-
no. Naturalmente, col prete-
slo dell'attualtta, si e parlato 
di Milano (la «Milano mala-
ta» secondo una espresstone 
di alcuni tgrandin gtornuli 

' della borghesia >. isolando la 
situazione • della > metropoli 
lombarda, come se si trattas-
se di un fenomeno patologico 

Per operare questa separa-
zione mistiflcante, ed emtare 
cosi ogni serin analisi politi
co, gli autori del seiTizio so
no ncorsi ad alcune brevissi-
me, peraltro ovvie, spiegazio-
ni sociologiche: I'immigrazio-
ne, le contraddizioni della me-
galopoli. A questo proposito 
sono stati riservati anche al
cuni secondi al sindaco Ania-
si e al presidente della Re-
gione Basselli. 

Subito dopo si e passati alia 
tostanza della drammatica 
cronaca di questi tempt. E 
qui, e stato svtluppato un dt-
scorso che, nei modi e negh 
accenti, anche grazie alle ci-
tazioni e alVintervista diretta 
del -questore Bonanno (quello 
che ha scritto il rapporto re-
centemente pubblicato dal 
Borghese) ha addtrittura fat
to impallidire quello, gia fa-
moso, sugli nopposti estremi-
smin. Due sono stati gli de
menti caratterizzanli di que
sto discorso Da una pirte il 
tentativo di stornare com^?-
tamente Valtenzione dalln . -> 
vocazicne e dalla violemi 'n 
snista che. in tutte le loro for 
me, da anni segnnno la cram 
ca quotidmna di Milano e non 
solo di Milano. Solo pocht se 

r idi sono stati dedicati a 
Mabila (come se si trattas-

se solo di questo!). E, in parti-
colore, per ricordare la spa-
ratorta dt sabato contro t po-
liziotti e permettere a Bonan
no di gmstificare le adiffi-
colta delle indaginin. Pot, si 
e passati alia situazione delta 
Statale e a quella delle scuo-
le medie: e qui il discorso ha 
indugiato a lungo, in un attac-
co indiscriminate, fmo a che 
la violenza si d trasjqrmata. 
puramente e semplicemente, 
in « violenza studentesca ». 

Son si e mimmamente par
lato, mvece, delle gravi re-
sponsabilitd della classe do-
minante, del governo, della 
provocazione organizzata con 
il contributo e la coperlura di 
alcuni settori dell'amministra-
zione pubblica, delTindustria, 
dei corpi dello Stato. Si e ac-
cennato ai problemi dell'uni-
versita e alia necessita della 
nforma, ma senza nemmeno 
alludere alle ragioni per • le 
quali non «la classe politico » 
ma le maggioranze di governo 
e, specificatamente, il gover
no Andreotti hanno impelito 
questa riforma, lasciando de-
perire la situazione e. anzi 
contnbuendo a peggiorarla, 
Ne e stata falta parola (e 
com'era posstbile, dal momen
to che si era scelto il questo
re Bonanno come mterlocuto-
re privilegiato?t del modo nel 
quale la polizia viene impie-
gata — o non viene impiega-
ta — nel quadro della strate
gia della tensione. Si e giunti 
addirittura a tacere suUe esat-
te circostanze dell'uccisione 
di Franceschi, nonostante ad 
aprire il servizio fossero pro-
prio le immagim dei funerali 
solenni tributati da Milano de-
mocratica alio studente. L'in-
tero discorso e cosi risultato 
non solo monco e distorto, ma 
profondamente mistificato ri-
spetto alia realta che i mila-
nesi conoscono bene perchi 
la vivono. E il richiamo fi
nale al ristabilimento delle 
acondizioni democratiche » in 
mancanza di una documenta-
ta analisi delle cere cause del
la strategia della tensione e 
delle responsabilitd di chi su 
dt essa punta e di chi se ne fa 
strumento, e risultato non so
lo generico, ma anche am-
biguo. 

9- «• 

II film di Costa Gavras e uscito a Parigi 

Niente di inventato 
in «Stato d'assedio» 
La storia & ispirata al 
sequestro e all'uccisio-
ne, ad opera dei «tu-
pamaros»dell'Uruguay, 
di un agente della CIA 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI, 9. 

Un funzionario degli Stat! 
Unit! in missione in un paese 
dell'America Latina, Philip 
Mike Santore, e raplto dai 
«tupamaros» che, in camblo 
della sua liberazione, chiedono 
al governo la scarcerazione di 
tutti 1 prigionieri politici. II 
governo rifiuta, e Philip Mike 
Santore, buon padre dl fami-
glia numerosa, buon cittadino 
americano, e apparentemente 
buonuomo, viene ammazzato 
dal suoi rapitori. In ogni na-
zione, e nel paese in questio-
ne, condanna universale per 
l'inutile sacrificlo di una vita 
innocente: cos! esordisce Sta
to d'assedio, il film che Costa 
Gavras ha girato in Clle, su 
una sceneggiatura dl Franco 
Solinas e che verra presentato 
in Italia con il titolo L'ameri-
kano. 

Ma Philip Mike Santore e 
veramente un innocente uomo 
di affarl americano, mandato 
dalla misteriosa «Agenzia in-
ternazionale di sviluppo» a-
mericana ad aiutare i paesi la-
tino-americani? E la ABD e ve
ramente una benefica associa-
zione che cerca disinteressata-
mente di trarre questi Paesi 
dallo stato di sottosviluppo? 

Mike Santore e morto, ma il 
film, rlcostruendone a questo 
punto la vita attraverso gli in
terrogator! dei «tupamaros », 
accumula a poco a poco, su 
lui e sulla A.I.D \e prove 
schiaccianti d! una terribile 
responsabilita: quella di aver 
operato e di operare nell'Ame-
rica Latina per organizzare le 
polizie locali, la tortura, i se-
questri di persona, le liqulda-
zioni sbrigative di tuttl colo-
ro che sono contro la conser-
vazlone, la reazione, l'intrusio-
ne e lo sfmttamento ameri-
cani. 

E ne scaturlsce una denun-
cia violenta — credibile perche 
pazlentemente documentata, 
clamorosa per la forza delle 
immagini — delle vie sotter-
ranee attraverso le quali l'im-
periallsmo americano, senza 
mai apparire in prima perso
na come nel Vietnam, tiene 
vincolati questi paesi, ne cor-
rompe i govern!, ne dirige le 
polizie, ne reprime e sfrutta 
le popolazioni. Questo e l'as-
sunto del film: ne legalizzare 
o esaltare l'azione dei «tupa
maros », ne vilipendere la fi
gure della « vittima » (ancora 
Yves Montand. come in tutti i 
film di Costa Gavras) ma 
smontare pezzo a pezzo il 
meccanismo della penetrazlo-
ne politica e poliziesca ameri-
cana neirAmerica Latina. 

Una storia inventata? Lo 
sceneggiatore Franco Solinas. 
che e a Parigi per la presen-
tazione del film, uscito leri 
sugli schermi francesi, mi ha 
fornito la schiacciante docu-
mentazione da lui raccolta e 
pubblicata. insieme con la sce
neggiatura del film, dall'edito-
re Stock. La storia vera e 
quella delPamericano Dan Mi-
trione, sequestrato e ucciso dai 
«tupamaros » in Uruguay nel 
1970. Agente della C.IJL incor
porate nella Agenzia interna-
zionale di sviluppo. Dan Mi-
trione era considerate un 
uomo tranquillo; eppure. la 
tortura in Brasile comincia a 
diventare un metodo corrente 
con la sua presenza; eppure 1 
marines americani sbarcano a 
San Domingo quando Mitrio-
ne e 11. Mitrione e professore 
dell'Accademia internazionale 
di polizia di Washington, dove 
vengono ad apprendere le tec-
niche della repressione i rap-
presentanti dei paesi che han
no biso?no deH'«aiuto ameri
cano ». e in orimo luogo 1 po-
liziotti deH'America Latina. 

«Abbiamo raccolto questi 
documenti — mi racconta 
Franco Solinas — in mesi e 
mesi di ricerca in vari paesi 
latino-americani. Poi, con Co
sta Gavras. abbiamo costruito 
la sceneggiatura senza mai 
perdere di vista l'obiettivo del 
film, cioe la ricerca e la rive-
lazione della verita. della re
sponsabilita. delle colpe del 
sistema americano. Per me. in 
piu. come comunista. si pone-
va il problema di non trasfor-
mare 11 film in una esaltazione 
dei metodi dei «tupamaros». 
rischio evidente. dal momento 
in cui si trattava di dimostra-
re, sulla base del documento. 
la responsabilita dell'agente a-
mericano ». 

Distaccato. rlgoroso. nobile. 
il film si presenta come una 
implacabile arringa contro la 
macchina dell'Imperialismo a-
mericano. una accumulazione 
insistente di prove e di testi* 
monianze a suo carico. La tec-
nica dl Costa Gavras e anco
ra quella di Z. la tecnica del 
migllori film polizieschi tra-
sferita ad un tema profonda
mente politico. E. grazie a 
questa tecnica. e valendosi di 
una scenegeiatura ben ta^llata 
e dramrrwtica. Costa Gavras 
evita la pesantezza documenta-
ristica, e riesce a realizzare, 
ancora una volta. un film sen
za cadute. senza pause, ma 
denso e appassionato dalla pri
ma aU'ultima sequenza. 

Un ultimo problema: perche 
il film e stato girato nel Ci-
le? ni l film — mi ha detto 
Solinas — doveva essere rea-
lizzato neirAmerica Latina. e 
il Cite era il solo Paese che 
offrisse le due condizion! indi-
spensabili alia sua realizzazio-
ne: liberta totale. senza alcuna 
censura. e una infrastruttura 
cinematografica aU'altezza del 
film che volevamo girares. 

Augusto Pancaldi 

Un discorso «attuale» 

Continuano, al Centro culturale Centocelle di Roma, le repliche 
del c Discorso sul Vietnam • di Peter Weiss presentato dal 
Gruppo Teatro, con la regia di Gianfranco Mazzoni. L'attualita 
del tema proposto e I'ottimo livedo della messa in scena assi-
curano il caldo successo dello spettacolo. Nella foto: un 
momento di « Discorso sul Vietnam > 

Nel nuovo «recital » di canzoni 

Adriana Martino 
fa un quadro del 
popolo tedesco 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA, 9. 

Si e concluso a S. Pietro 
in Casale il primo giro di re
pliche dello spettacolo che 
Adriana Martino ha prepara 
to quest'anno in vista di un 
suo intervento massiccio e si-
stematico nella provincia dl 
Bologna: il giro, che ha toc-
cato anche S. Giovanni in 
Persiceto, Castiglione dei Pe-
poll, Crespellano e Crevalco-
re, era organizzato dal Tea
tro Comunale di Bologna nel 
quadro delle sue attivita di 
decentramento e verra. ripre-
so a partire dal 22 marzo. in 
coliaborazione con I'ARCI. in 
altri quindlci paesi della pro
vincia, oltre che nel capn-
luogo. 

Lo spettacolo proposto que
st'anno dalla Martino appare 
nettamente piu maturo, sia 
per l'articolazione scenica e 
musicale, rispetto a quello 
deH'anno scorso: dal titolo Lo 
conosci il paese dove flori-
scono i cannoni , si deduce 
senza sforzo che si tratta del
ta Germania, ma la novita e 
data dal fatto che viene of-
ferta qui una raccolta di can
zoni, in gran parte sconosciu-
te, del cabaret tedesco dei pri-
mi trent'anni del secolo. Al
cune di queste canzoni han
no una presa fulminea, tutte 
insieme rappresentano lo spac-
cato impressionante dl una 
tragedia che fu vissuta glorno 
per giorno dal proletariato 
tedesco. 

La visione nuova di questo 
popolo. clie di solito ci viene 
rappresentato In vest! di tru-
culenza imperiallstica.' oltre 
che raltissima qualita dei te
sti che sono le ultirae testi-
monianze di una cultura con-
sapevole del proprlo grand io-
so disfaci mento. assicurano 
alio spettacolo una via di usci-
ta che elude brillantemente 
il perioolo del populismo. 
spesso annidato fra le pieshe 
della canzone protestataria, 

Gran parte del merito va 
ad Adriana Martino che sa 
superarc spesso i limit! della 
sua pulizia classics e del suo 
scoperto vitalismo. per trova-
re quegli accenti di lucida 
degradazione che sono essen-
zlali a chiarire il senso del-
l'epoca, e che comunque e as-
sai brava nelle vest! di attri-
ce-cantante-trasformista; ma 
buona parte del merito va 
anche a Benedetto Ghlglia per 
gli azzeccatissimi accompa-
gnamentl strumentall e per 
il cospicuo lavoro di ricerca 
dei testi letterari e musicall. 

Infine va segnalato il con
tributo dei testi di raccordo 
di Ferruccio Masini, della re
gia di Valerio Valorianl, dei 
pezzi filmati e delle diaposi-
tive di Giancarlo Galardini, 
della scenogTafia di Maurizio 
Bald. L'ostacolo grosso e rap
presentato dalle traduzionl: 
il linguaggio e la metrica di 
questi testi taglienti come la
me, urtano spesso contro cer
te rotondita o certe goffag-
gini nelle quail talora resta 
impigllata la versione italia-
na; e un altro punto delicate 
6 quello del rapporto col pub-
bllco che lo spettacolo al A 

scelto per questa sua prima 
tournie. 

Le origin! culturall di que
sti te-*i sono borghesl e non 
popolari: e la feroce autocri-
tica che la borghesia tedesca 
faceva a se stessa nel mo 
mento stesso in cui cercava 
il proprlo interlocutore nella 
classe operaia. Questo impli 
ca oggi la necessita di certe 
mediazioni didascaliche che 
lo spettacolo sembra offrire 
solo in parte. 

Mario Baroni 

I fumetfi di Crepax sullo schermo 

Valentina a 
Milano con 
Baba Yaga 

II giovane regisia Corrado Farina sfa realizzando il suo 
secondo film ispirandosi a una delle «siorie» piu nole 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 9 

Da alcuni giorni il giova
ne regista torinese (ma or-
ma! Integrato, a tutti gli ef-
fettl, nel mondo cinematogra
fico romano) Corrado Farina 
sta « girando » • a Milano — 
Piazza Cavour, San Bablla, 
Citta Studi, Moncucco, ecc. 
— l'ampia parte «in esterni » 
del suo secondo lungometrag-
gio a soggetto dal titolo Bu
bo Yaga (originariamente: Va
lentina) liberamente rlelabo-
rato da una delle «storie» 
piu recenti (e apparsa, infatti, 
nel '71) ideate e disegnate da 
Guido Crepax, un nome oggi 
di prestiglo nel microcosmo 
del fumetto e della grafica 

La materia ispiratrice del 
secondo film di Farina — il 
primo s'intitolava Hanno cam-
biato faccia e, a nostro pare-
re, non fu un'esperienza mol-
to producente — non e ca-
suale: il cineasta torinese pub 
vantare, tra gli altri suoi mol-
teplici Interessl, assidue e ap-
profondite frequentazioni del 
mondo dei fumetti e, anzi, 
in questo campo ha al suo 
attivo un pregevolissimo cor-
tometraggio dedlcato proprio 
alia produzione di Guido Cre
pax dal titolo significativo 
Freud a fumetti 

«Ora comunque — dice Fa
rina — il mondo ureato da 
Guido Crepax va al di la del 
mio specifico interesse per il 
fumetto: costituisce, cioe, lo 
spunto e il tramite in questo 
momento piu congenial! per 
approfondire e, se posslbile, 
ampliare la mia esperienza 
come autore cinematografico. 
Baba Yaga non sara, dunque, 
una traduzione pura e sem-
plice sullo schermo della vi-
cenda originaria raccontata 
nelle strips di Crepax, ma 
piuttosto una storia che. pur 
rifacendosi al mondo e ai mo
duli espressivi dello stesso 
Crepax, attraverso la media-
zione cinematografica, tendera 
a dare una lettura, anche e 
soprattutto per il piu vasto 
pubblico, immediate e sem-
plificata delle vicende piene 
di intrichi, di ossessioni oni-
riche, di incombenti paure, di 
cui sono protagonisti di volta 
in volta Valentina, la sua 
« deuteragonista » Baba Yaga, 
il regista pubblicitario Arno 
Treves, ecc.». 

In sostanza Corrado Farina, 
ha fatto riferimento a Crepax 
soprattutto per quanto-iiguar-
da-la tipicita..delle .SUB^solu
zioni figurative (e in subor-
dine alia vicenda vera e pro
pria di Valentina e Baba 
Yaga) che per moltl vers! so
no apparentabili al mezzo ci
nematografico: il taglio e il 
montaggio delle inquadrature, 
la narrazione a stacchi netti 
e non immediatamence risol-
ta e risolvibile in un esplicito 
significato, l'impiego alterna
te e sapiente di primissimi 
piani, piani intermedi e cam 
pi lunghi, le compiaciute «ci-
tazioni» del Potemkin e del-
YAlexander Nevski di Eisen-
stein 

Corrado Farina intende con 
questo suo nuovo film « gesti-
re» in modo piu autonomo. 

nel senso specificamente cine
matografico, la materia for-
nitagli da Crepax, operando 
cioe una preliminare analisi 
strutturale della storia origi
naria per poi approdare, at
traverso una sorta di frantu-
mazione e di susseguente ri-
composizione, ad una sin-
tesi filmica quanto piu esau-
riente e legglbile. anche per 
chi non ha eccessiva dimestl-
chezza col mondo di Crepax 

Lo sviluppo effettuale della 
storia di Baba Yaga, peraltro, 
non e ne facile ne" sempllce, 
cosi come la racconta Cre
pax, proprio in forza dl tutte 
le osservazionl gia fatte; di 
massima, comunque, si tratta 
di questo: Valentina. eroina 
ormai consacrata di tanti In
trichi avventurosi al limite tra 
la psicanalisi, le ossessioni 
erotiche sadomasochiste e la 
parapsicologla (/ sotterranei, 
Valentina con gli stivali, Ciao 
Valentina, ecc.) viene irretlta 
da uno strambo tipo di don
na, addobbata come una ma-
niaca tardo-dannunziana, in 
un gloco ora feroce ora allu-
sivo di perversioni sempre in 
bilico tra la realta e l'incubo. 
Baba Yaga viene cosi ad as-
sumere 11 ruolo, allucinato e 
tangibile insieme, di un au-
tentico alter ego (o se si vuo-
le di super ego) della Valen
tina di tutti i giorni. ragazza 
moderna. spregiudicata e de-
dlta alia professione dl foto-
grafa d'alta moda 

Dove approda, dunque, 11 
racconto? Forse a > niente di 
manifestamente concrete: e 
soltanto una riflessione, a vol
te anche allarmata e allar-
mante, sulla scissione della 
personalita di una giovane 
donna che vive la sua condi-
zione esistenziale con lucida 
consapevolezza e, non di ra-
do. con un sapido, autedemi-
stificatorio senso dello hu
mour. E" vero anche, perd che 
nelle storie di Crepax le «cl-
tazioni » colte sono foltissime: 
dalla saggistica politica e 
scientifica (Marx e Lenin, 
Freud e Adorno) alia lette-
ratura (Kafka, Melville) al 
cinema (Eisenstein, Jancsd) 
alia musica (Atomtod, il jazz) 
e tutto un pullulate di am-
micchi e rimandi orchestrati 
con sperimentata ironia. Se
gno dunque che anche se par-
la di Valentina, di Baba Ya
ga e di tutte le loro funambo-
liche awenture, Guido Crepax 
intende sempre e comunque 
parlare, qui e ora,,di cjd.che 

• accade dentroe'fuori -di 710!: 
"•"'•'II- film fdi''€orra'da :tFarina 

Baba Yaga potrebbe costitui-
re, in- definitiva, un'ulteriore 
verifica di questa valutazione 
e per certi aspetti anche un 
utile confronto tra le parti-
colarita tipiche del fumetto e 
quelle del cinema. Frattanto, 
nelle «riprese» dello stesso 
film, che si protrarranno a 
Milano ancora per circa tre 
settimane, sono attualmente 
impegnati, nei rispettivi ruoli 
di Valentina, Baba Yaga e 
Amo Treves, gli attori Isabel-
le De Funes (nipote del piu 
celebre Louis) Carroll Baker 
e George Eastman. 

Sauro Borelli 

le prime 
Cinema 

Terra in trance 
Nella filmografia di Glauber 

Rocha, Terra in trance (1967) 
si colloca tra II dio nero e il 
dtavolo biondo e Antonio-das-
mortes, notl anche in Italia; 
differentemente da questi. es-
so affronta, sia pure ancora 
in chlave dl allegoria, la real
ta urbana, le sedi di forma-
zione del potere centrale dl 
un paese che, sotto traspa-
rentl veli metaforici, 6 poi 
sempre il Brasile. Protagoni-
sta della vicenda, eroe e « co
ro », vittima e testimone. un 
giovane glornalista e scrittore 
che. ferito a morte, ripercor-
re negli spasimi dell'agonla la 
propria travagliata esperien
za. al servizio di diversi aspl-
ranti alia massima autorita. 
La storia moderna della gran-
de nazione latino-americana e 
fitta di riformatori falsi o am-
blgul, dl demagoghl, di volta-
gabbona; e il regista ce ne of-
fre un sintetico ma significa
tivo campionario. Egli non si 
limita tuttavia alia denuncia 
della natura negativa dl una 
classe dirigente, e degli stru
mentl dl cui essa fa uso per 
la manipolazione dell'opinio-
ne pubblica: il tema centrale 
delPopera e in uno studio cri-
tico (e autocritico) della fun-
zione degli intellettuali nella 
situazione data: della difficol-
ta e insieme della necessita. 
per loro, di stabilire un rap
porto effettivo, solidale e non 
paternalistico, con le masse 
popolari: pena la sconfltta, 
non solo personale, ma di tut
to il movimento rivoluzionario. 

L'argomento, che abbiamo 
cosi schematizzate, si articola 
in una narrazione cinemato
grafica arduu e complessa. ove 
la qualita essenzialmente vi-
sionaria dell'arte di Glauber 
Rocha appare come sorveglia-
ta. e anche attenuate, a van-
taggio d'un discorso piu diret-
to: ma che poi fa appello a 
varle forme «mediate» di 
espressione, dalla poesia al-
l'opera lirica, per comunicare 
I suoi contenuti. Lo stesso au-
fbre ha definite Terra in tran
ce «tragedia in una cornice 
di melodramma ». s 

II film, pur se meno affasci-
nante degli altri di cui face-
vamo cenno all'inizio. pub es-
ser visto con interesse. come 
II documento poetico e politi
co d'una presa di coscienza 
ancora in gestazione. faticosa 
e contraddittoria. Certo. gli 
anni trascorsi dopo il '67 — 
Rocha e ormai esule dalla sua 
patria — hanno registrato. in 
Brasile, nuovi gravi sviluppi; 
per cui la materia testuale di 
Terra in trance, sebbene poco 
confortante. rischia di essere 
gia di molto superata. in peg-
g!o. In tale luce, con razionale 
distacco e con fraterna atten-
zione. andra considerate que
sta punta estrema. in certo 
senso. del «cinema nuovo» 
brasiliano. 

Terra in trance, nella ver
sione italiana, si proietta sino 

o Due concertf 

a Roma di 

Enrico Rava 
Enrico Rava terra domani 

sera e lunedl. alle 21,30. al 
Teatro delle Muse, invitato 
dal Folkrosso. un concerto in-
titolato Katcharpari. Delia 
formazione fanno parte En
rico Rava (tromba), John 
Abertrombie (chitarra). Bru
ce Johnson (basso), Toni Mar
cus (violino). Chip Withe 
(batterista). 
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a domani al Farnese d'essai. 
nel quadro della rassegna cu
rate dalla sezlone romana del-
l'AIACE. 

Cari genitori 
Enrico Maria Salerno torna 

alia regla cinematografica, do
po la fortunate prova dl Ano-
nivio veneziano, con questo 
Cari genitori, che ha per tema 
o sfondo il conflitto tra le di
verse generazicni. Giulia, una 
signora della buona borghesia 
italiana, va a Londra per rl-
cercarvi la figlia, Antenia, non 
ancora ventenne, scomparsa 
dall'austera penslone dove al-
loggiava. Guidate da una gra-
zia>a assistente universitaria, 
Madeleine, che con Antonia 
ha intessuto rapport! di ami-
cizia (e anche qualcosa d'al-
tro, come sapremo poi), Giu
lia percorre uno stravagante 
itinerario, da una « comune » 
di studiosi dell'ambiente a un 
collettivo teatrale d'avanguar-
dia, a una mostra d'arte ge-
stuale, e lungo il cammino fi-
nisce per ritrovare la ragaz
za: non drogata come temeva, 
e neppure vlziosa; semmai 
pronta a dlsporre del proprio 
corpo, all'occasione, e comun
que in senso eterosessuale (la 
esperienza lesbica con Made
leine sembra esser state cosa 
vaga, senza seguito), ma so
prattutto ansiosa, al pari dei 
suoi coetanei, d'una vita nuo
va, sciolte dai tabu familian. 
La madre, non senza tormen-
to, capisce, e lascia Antonia li
bera di decidere di se stessa. 

Troppo sempllce, si e tenta-
ti di dire. Con un ottimismo 
che sfiora la fatuita, Salerno 
riduce tutto a un problema 
di comprensione, di apertura 
mentale; e, a quanto pare, non 
lo punge il sospetto che, die-
tro la rivolta del giovani. vi 
siano lacerazioni non soltanto 
esistenziali, ma sociali e dl 
classe. Del reste, quegli ag-
ghindati ecologi che il regista 
ci mostra («carpentieri di 
una nuova Arca», ahinoi), 
quegli attori-testimoni il cui 
happening sull'aborto ci ricor-
da piuttosto i cori degli spet-
tacoli classic! a 'Ostia antica 
che le creazioni delle scene 
sperimentali i europee, quella 

'stessa 'Antonlal e^i^'suoi com-
pagni-'non sembrano destinati 
ad allarmare nessuna autorita. 
anzi rientrano perfettamente 
in un nuovo (forse ultimo, al-
meno lo speriamo) sogno pa
ternalistico. Una certa pulizia 
e destrezza nella composizio
ne delle inquadrature (la fo-
tografia a colori e dl Darlo 
Di Palma) attenua in modesta 
misura il peso del dialoghl 
grossolanamente letterari. e 
d'una formula narrativa al-
quanto trite. Florinda Bolkan 
ha piu telento di quanto il per-
sonaggio di Giulia le permet-
ta di esprimere. Maria Schnei
der evoca, nai momenti ml-
gliori. Ultimo tango a Parigi, 
Catherine Spaak inforca spes
so gli occhiali per far vedere 
che e un'intellettuale (o forse 
le sono prescritti dalla paten-
te di guida). 

/_•;/! 
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'̂RiJiê Si .jirr'-iino j 
specchio scuro 
In questo film di Sidney 

Lumet lo « specchio scuro » e 
la mente, o megllo l'immagi-
nazione del sergente Johnson 
di Scotland Yard. Dopo venti 
anni di servizio, Johnson (un 
credibile Sean Connery) sem
bra prostrato da un grave e-
saurimento nervoso, da un 
ecoesso di zelo che lo porta 
a fidarsi piu delle sue «intui-
zioni» che delle indagini 
scientificamente condotte sul
la base di prove reali e 
non puramente immaginarie. 
Banalizzando il suo caso, po-
tremmo dire che Johnson sof-
fre di una «deformazione 
professionale»: assetato di 
« giustizia », con l'« anima » 
piena delle crudelissime im
magini del delitti in cui si e 
imbattuto, trasforma irrazio-
nalmente i sospetti in certei-
ze. La sua vittima sara un 
presunto maniaco sessuale, 
fermato dalla polizia e da 
Johnson percosso a morte 
durante un drammatico in-
terrogatorio. 

II film ha una sua indub-
bia compattezza formale (non 
irrilevante la precisione dei 
dialoghl). e un'aura densa di 
presagi circonda gli uomini, 
le cose. !e fredde e grigie 00-
struzioni d: una citta di ce-
mento (fun7;onale la nebbio-
sita dps .-n'orii L"mcubo ai 
extend- a!'* nfemo desli uffici 
di S"nt'and Yird. dove la vi
ta sen-'ur? r.iKentere il suo 
ritmo. L":nrl">.7ine di Lumet, 
tuttevip, .-e.-nhra concentrarsi 
piu sull'uomo che sulla real
ta effetti!3it» che lo circonda; 
su un uomo che si trasforma 
in a bestia» per 1'alienante 
disumanita del suo lavoro. 

II boss 

10135 Torino - C.so Traiano, 84 
Telefono 612.612 - Telegr. SAMIATO 

Una mafia senza onore, i 
cui capi e gregari siculi sono 
manovrati dall'alto e da Ion-
tano (da Roma) come mani-
chini sanguinari, viene rap-
presenteta in questo film 
gangsteristico di Fernando Di 
Leo che, per confezione di 
racconto e sciorinatura di 
cameficine e brutalita, di ven-
dette e tradimenti a catena, 
non ha piu nulla da invidiare 
ai modelli americani dal ge-
nere. 

Di Leo ha c girato» il film 
(a colori) con una tecnica 
«adeguata», che e tutto dire-
II regista (che ha adattato 
personalmente il romanzo di 
Peter McCurtin. II mafioso) 
padroneggia «con robusto 
mestiere» sia 1'elevato nume
ro degli ammazzamenti, sia il 
campionario dei oeffl (Gian
ni Garko e 11 commissario 
fascista. Richard Conte il 
bos3 dannunziano. Pier Lui-
gi Capponi il calabrese). Due 
soli rilievi, ma decisivi: pri
mo, tutto awiene in una cit
ta senza popolazione; secon
do: se la mafia si autosoppri-
me con tale determlnazione 
e completezza, non solo il 
questore napoletano, ma l'lta-
lia Intera pu6 stare contenta. 

Un'ultimlsslma append ice a 
dupllce sorpresa permette al 
film di chiudersi, sempre san-
gulnosamente, non sulla pa
rola fine, ma sul verbo « con
tinua ». . . . 
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Tutte le categorie hanno vissuto la possente manifestazione accanto ai metalmeccanici 

STRAORDINARIA PARTECIPAZIONE 
ROMA DELL INTERA REGIONE 

Gli edili aprivano il corteo di piazza Esedra, gli operai della FATME quello di Cinecitta - Massiccia presenza degli studenti - Dieci minuti di 
sciopero nel deposito Stefer delle Capannelle - Fermi anche gli elettrici e i grafici - Folte delegazioni di impiegati pubblici e dipendenti dei 
servizi - Mentre i metalmeccanici tornavano ai luoghi di partenza si e rinnovato nei quartieri il solidale e f raterno incontro con la popolazione 

Gli operai della FATME aprivano il corteo partito da Cinecitta; nella foto al centro gli operai della Metalsud, protagonisti di una dura e vittoriosa battaglia in difesa del lavoro; a destra I'arrivo delle prime delegazioni alia stazione Tiburtina 

Eccezionale impegno dei compagni per il giornale del Partito 

m .i IW.RI'-D .OtlA"lH2» <\> VT!? O'flftr; i t • ,* .« ; , w c, , . 

Migliaia e migliaia 
di copie delFUnita 
diffuse nei 4 cortei 

Mobilitati decine di giovani della FGCI - E' il piu grande successo di dif-
fusione conseguito a Roma fino ad oggi nel corso di una manifestazione 

Centinaia di diffusori, straordinario I'impegno dei giovani, hanno portato 
I'Unita, f in dalle prime ore deli'alba, ai lavoratori che giungevano nella 
capitale 

II numero dell' • Unit* * 
di ieri, con I'inserto soe-
ciale sulla lotta dei metal
meccanici. ha avuto a Ro
ma un successo senza pre
cedent! nella diffusione. 
Anche questo costituisce un 
indice della imponenxa del
la protesta operaia • dei 
consensi crescenti che re-
gistra II partito e il gior
nale. Migliaia e migliaia 
sono state le copie vendute 
da centinaia di compagni 
(soprattutto giovani) nei 
quattro punti dl concentra-
mento dei cortei che %ono 
poi sfoc'ati in piarza San 
Giovanni. Fin dalle prime 
ore deli'alba I nostri com
pagni delle diverse tone 
della citta, con grand* spi-
rtTo di abnegazione. hanno 
portato c I'Unita • nelle sta-
tieni del treni, nei punti 

di arrivo degli autobus e 
delle macchine pravenienti 
da tutte le parti d'ltalia. 

Ecco alcuni dati riassun-
tivi. A Cinecitta almeno 50 
compagni (in particolare 
delle sezioni di Cinecitta, 
Nuova Tuscolana e Qua-
draro) hanno parteciapto 
alia diffusione superando 
le quattromila copie. 

Alia stazione Tiburtina, 
dove I'edicola era stata for-
nita dl SQ9 copie, questa 
prima scoria e stata esau-
rita in quindici minuti. Un 
grande impegno e stato 
svolto dai comunlstl delle 
sezioni della Tiburtina, Ma
rio Alicata, Gramsci, Pie-
tralata e Tiburtino I I I , che 
hanno venduto 4000 copie. 
A questa cifra vanno ag-
giunti I giornali diffusi dal
le sezioni Italia e Nomen-

tano e dalle edicole della 
zona per Ire volte rifomi-
te tempesthramente dalla 
•Romano distribuzione gior
nali ». 

Important! risultati sono 
stati raggiunti nella diffu
sione in piazza Esedra, 
grazie aU'impegno dei com
pagni delle sezioni Aure-
Ha, Esquilino, Celio-Monti, 
Casalbertone e ATAC. 

I giovani comunisti di 
Monteverde Vecchio e di 
Trastevere, I compagn' di 
Ostia Lido e della zona 
Ovest, hanno accolto I la
voratori all'arrhro dei treni 
alia stazione Ostiense dif-
fondendo anche lore mi
gliaia di copie Quello di 
ieri ha rappresentato a 
Roma II piu importbnte 
successo nella diffusione 
dell' * Unita * nel corso di 
una manifestazione operaia. 

La Roma popolare, la Ro
ma protagonista di tante bat-
taglie sindacali, sociali. poli-
tiche e in particolare proprio 
in questi ultimi anni, ha par-
tecipato con.forza — assieme 
a folte delegazioni provenien-r 
ti dalla regione"— alia gran
de manifestazione nazionaie 
dei metalmeccanici. Non solo 
la categoria direttamente in-
teressata a questa tappa fon-
damentale dello scontro con-
trattuale. ma tutti i lavora
tori. 1'intero movimento sin-
dacale romano si e impegnato 
ed e sceso in piazza, gli ope
rai delle fabbriche. dei cantie-
ri. gli impiegati pubblici e ac
canto ad essi gli studenti 
giunti in massa dalle scuole. 
I tranvieri del deposito Ste
fer di Capannelle hanno anche 
scioperato in segno di solida
rieta. 

Fin dalle prime ore del 
mattino. i lavoratori giunti 
con i treni e con i pullmann 
hanno trovato ad accoglierli 
i loro compagni romani; cosi 
a Cinecitta. alia stazione Ti
burtina. a Termini, negli altri 
punti di ritrovo. In ogni luo-
go di concentramento. poi, si 
sono riuniti i lavoratori della 
capitale suddivisi a seconda 
delle zone. Sul piazzale della 
stazione Tiburtina i lavoratori 
hanno comineiato ad affluire 
fin dalle prime ore del matti
no. Qui li attendeva il servi-
zio d'ordine dei sindacati; i 
metalmeccanici scendevano 
dai treni giunti in prevalenza 
dal nord. pieni di cartelli. 
striscioni. bandiere. fischietti, 
bidoni usati a mo' di tamburi 
e venivano accolti dagli ope
rai romani al canto di « Ban-
diera rossa ». salutati con pu-
gni chiusi. applauditi. 

Quando sono giunti i treni 
da Milano, Patmosfera si e 
fatta ancor piu entusiasta. I 
lavoratori sono dilagati lun-
go i sottopassaggi fin sul piaz-
zale; qui campeggiava uno 
striscione della Romanazzi e 

Manifestazione 
in onore 

di Cabral 
Oggi, all* ore 17.30, nella * * d * 

del Centra dl iniziativa popolare 
della sezione comunista di Boreo-
Prati, in via Propcrzio 17. avr* 
luogo ana manifestation* per ri-
cordar* la figure di Amilcar Cabral, 
dirigente della lotta di liberazion* 
delle popolazioni della Cainea. e 
per analizzare il processo di tor-
mazion* delle lotte di liberazione 
in Africa. Sara proiettato il film 
« I I continente nero non p*o at-
ttwdcre ». Seguira on dibattito con 
la partccipazion* di Omella Ellul 
del Comitate di solidarieta con la 
lotte di liberazion* delle colon!* 
portognesi. 

Libri moldavi 
e film inedito 
a Italia-URSS 

Oggi, alle ore 18 e all* 2 1 . 
presso la sede dell'associazione Ita
lia-URSS (piazza della Repubbti-
ca 47. primo piano) verra proiet-
tato il film inedito in Italia • Ti-
mur e la sua squadra » (in lingua 
russa con sottotitoli in italiano). 

Ntlla stessa occasion* verranno 
•sposti libri in lingua moldava. 
Verra Inoltr* prescntata la colle-
zion* 1972 del quotidiano di KI-
sciniov • Moldova Socialist* >. L'in-
grtsso « libera. 

si erano disposte le fabbriche 
della zona Tiburtina e del Sa-
lario: la Voxson, l'Autovox, la 
Mes, la Fiorentini, la Roma
nazzi, la RCA; gli autoferro-
tramvieri di Portonaccio.-Llat 
voratori della FAO, quelli del
la Cogeco, Accanto a loro gli 
studenti: i compagni della se-
zione universitaria < E. Cu-
riel » del PCI e quelli di scien-
ze politiche, medicina. biolo-
gia, chimica. 

Al corteo di piazza Esedra 
hanno partecipato — secondo 
le indicazioni date nei giorni 
scorsi — le delegazioni roma-
ne delle altre categorie. In-
fatti aprivano gli edili con 
uno striscione: «Edili e me
talmeccanici uniti nella lot-
ta >: subito dopo i gonfaloni 
dei comuni toscani i metal
meccanici della capitale: quel
li dell'Autovox. della filiale 
Lancia, della Rank Xerox. 
della Pignone Sud e quelli del
la Metalsud giunti con il cam-
panaccio a rotelle fabbricato 
durante la dura lotta che do-
vettero sostenere perche la 
fabbrica venisse riaperta con 
rintervento dell'EGAM. 

Particolarmente nutrita la 
delegazione dei poligrafici e 
in particolare del Poligrafico 
dello Stato, della SAT (ex 
Apollon). della Policrom in 
lotta per la salvezza del po-
sto di lavoro, del gruppo Ru-
sconi. della Rotocolor. I gra
fici e gh elettrici dell'ENEL. 
giunti anch'essi in forze. sud-
dividendosi in tre dei quattro 
cortei, hanno scioperato ieri 
per 1'intera giornata neU'am-
bito della lotta per i loro con-
tratti. ma in modo da parte-
cipare alia grande manifesta
zione generate. Seguivano i 
lavoratori della manifatlura 
tabacchi. poi lo striscione del 
sindacato ricerca CGIL, i di
pendenti dell'Italcable. anche 
essi impegnati nella vertenza 
contrattuale, i tecnici e gli 
impiegati della Olivetti, i me
talmeccanici e i portuali di 
Civitavecchia, gli ospedalieri. 
i lavoratori della RAI-TV. gli 
elettrici. gli alimentaristi, e 
in particolare gli operai, della 
Pantanella. i parastatali, tra 
cui le delegazioni dei dipen
denti del CONI e dell'ONIG. 
i bancari e gli statali usciti 
anch'essi da lotte contrattuali. 

Particolarmente numerosi 
gli studenti in rappresentanza 
di molte scuole: shlano 1 gio
vani del Tasso. del Duca 
d'Aosta. deiriSEF. del Mame 
li, i compagni della Federa 
zione giovanile comunista ro 
mana. la sezione CGIL scuo-
la del Castelnuovo, la cellula 
FGCI del Fermi, le ragazze 
del magistrate Oriani, gli stu
denti del Plinio, del liceo arti-
stico. del Magistero, del XVI 
istituto. 

I lavoratori della FATME, 
la maggiore fabbrica metal-
meccanica romana, hanno 
aperto inveoe il corteo di Ci
necitta. con due striscioni 
€ Unita dei lavoratori contro 
I'autoritarismo e la prepoten-
za padronale >. e <dai con-
tratti alle ri forme la lotta con 
tinua». Poi i lavoratori del-
1'Istituto luce che fin dal pri
mo mattino hanno accolto le 
delegazioni giunte* da tutta 
Italia, la delegazione della 
Federazione comunista roma
na, le fabbriche di Pomezia: 

Elmer del gruppo Montedison, 
Litton. Mac Queen, Italtrafo, 
Acciaierie e Ferriere del La-
zio; le delegazioni dalle pro
vince del Lazio: la SNIA-
Montedison, la SLIM di Cister
nal la FIAT di Cassino, la Mi
stral e gli 'altri metalmeccani
ci di Latina- Il corteo sfila at-
traverso popolari quartieri 
raccogliendo la solidarieta 
della cittadinanza. Hanno 
partecipato gli studenti del 
XXIII liceo scientifico. e del-
l'istituto Giorgi. 

Con il quarto corteo. quello 
partito da piazzale Ostiense 
sono sfilati gli operai della 

FIAT. Anche i lavoratori della 
filiale di Magliana sono pre
sent) in prima fila assieme a 
quelli deirOMI. dell'Alfa Ro
meo. al coordinamento ascen-
soristi. ai dipendenti della 
Chris Craft, preceduti dallo 
striscione della FLM della zo
na Magliana e dai dipendenti 
degli appalti telefonici. 

Una partecipazione straor-
dinaria quindi dei lavoratori 
di Roma e della regione: te-
stimonianza ulteriore del loro 
grado di combattivita. della 
loro volonta di battersi per i 
contratti, per le riforme. per 
una svolta nella politica eco-
nomica anche nella capitale 
e nella sua regione. La foltissima delegazione dei portuali di Civitavecchia 

Presa di posizione dei movimenti giovanili sulle sospensioni al « Tasso » 

«Le sanzioni disciplinari aggravano 
lo stato di tensione nella scuola* 

Chiesto il ritiro dei gravi prowedimenti disciplinari contro gli 11 studenti 

Awiso urgente 
Le sezioni sono invitate a ritt-

rare, presso ramministrazione della 
Federazione, i blocchetti di sotto-
scrizione per la ricostrmione del 
Vietnam. 

ASSEMBLEE — Monteverde 
Vecchio, or* 17, ass. donne (F. 
Frisco); Vicoraro, ore 11,30 (Mi -
cscci); Baldnina, ore 19,30 (Dot-
ciotti); Baldnina, ore 17,30 (Ro-
scani, A. Molinari); Latino Metro-
nio, ore 17,30 ( C Morgia); Fiu-
micino Alesi, or* I S (A. Bordin); 
Castehrerde, ore 19.30, ass. donne 
(T . Costa). 

ASSEMBLEE PRE • CONCRES-
SUALI — Fletralata, or* I t (Fnn-
ghi); Fidenc, ore 20 (Vhriani); 
M . Alicata, or* 19 (C . Prasca); 
Netni, ore I S (Colasanti). 

CONCRESSI — Nomentano. or* 
I B (Rapareili); Macao Statali, or* 
17, Cellnla 1ST AT (Fiorielto); Ma
cao Statali, ore I S , Cellala del ter-
ritorio (Fersini); Marano E*j«0, 
or* 20 (Maderchi); Centocelle: 
Cellnla I I (via degli Aceri) (Cen-
ci ) ; Moranino. or* 18,30, Cellula 
via Satta (Salemi). 

C D . — Civitavecchia, or* I S 
(Bacchelli. Trexxini); Monteroton-
do, or* 20 , CCDD. • frwppo con-
siliar* (Salvatelli); Ariccia, or* I S 
(Bizzoni); S. Marinella, or* I S . 

C D . • gruppo consillar* (Tidei); 
Roviano, or* 20 , C D . • gruppo 
comiliar*. 

CORSI IDEOLOGICI — Ciwiul-
na, or* 19 (Vallaccio); CapaaiMl-
l«, or* 20,30, taconda lesion* « I I 
fatefsaao oggi > (Cipriani). 

CORSO Dl STUDIO SULLA 
STORIA DEL PCI — Torvaianica, 

ore 19 , prima lezione (A . Tiso)j 
Manziana, ore I S (Bettini). 

NSTTUNO — Domani, alle or* 
10 , nei local! del Cinema «Ciar-
dino * di Nettono, indetto dal grup
po consiliare comunista, si terra 
un pubblico dibattito sul tema: 
« Per uno sviluppo democratico 
del settore commerciale e distri
butive • per sottolineare la nega-
thrita di una apertura di un nuovo 
magazsino della STANDA ». 

FCC I — Fiano, ore 16,30, as-
sembtea pre-congressuale (Valenti-
n i ) ; Palombara, or* 17, congress© 
(Laudati); LadHpoli, ore 17,30, 
congresso (lacchia); Ostiense, or* 
17,30, proiezione del film « Scon-
f iggeremo il cielo ». 

II compagno 
Terracini 

al Tuscolano 
Oggi il compagno sena

tor* Umberto Terracini, del
la Direziont del PCI, alle 
ore 19, inaugnrera I noovi 
tocali della sezione Tuscola
no Intllolafa al patriota 
vletnamita Nguyen Van Trol. 
Domani, alle 17, saranno 
inaugural) i tocali della se
zione Porta Medaglia; inter-
verra la compagna on. An
na Aiaria Ciai. 

Contro I gravi prowedimen
ti disciplinari inflitti a 11 
studenti del liceo Tasso (tre 
dei quali fino a giugno) han
no preso posizione i movi
menti giovanili democratic! 
(comunista, socialista, repub-
blicano e democristiano). 

c Queste sanzioni — & detto 
in un comunicato unitario — 
sono la logica conseguema 
della politica Tepressiva ed 
antidemocratica condotta dal 
governo Andreotti contro 
qualsiasi azione rinnovatrice*. 

Dopo aver sottolineato che 
ail ricorso di alcuni studenti 
a forme di lotta avventuri-
ste ed infantili, non condivi-
se e combattute dai movi
menti giovanili, non pub giu-
stificare in alcun modo prov-
vedimenti che finiscono con 
Vaggravare lo stato di tensio
ne esistentes> il documento 
prosegue rilevando come «le 
ragioni della tensione all'in-
terno delle scuole risiedano 
nello stato profondo di crisi 
in cui t stata gettata questa 
istituzione da una politica 
conservatrice e di breve re-
spiro, e nella mancanza di 
un'ampia vita democratica, 
oltre che neU'azione scoperta-
mente provocatrice di orga-
nizzazioni e forze di matrice 
fascista n. 

nSoltanto rimuovendo que
ste cause alia radice — so-
stengono I giovani della FGCI, 
PGS, FOR e D C - 4 possi-
bile risolvere i problemi*. 
Si chiede quindi «l'immedia-
to ritiro delle sospensioni* e 

si invitano a gli studenti, gh 
insegnanti e le forze dimo-
cratiche a condurre una riso-
luta battaglia al fine di in-
staurare una democrazia OT-
ganizzata che permetta e fa-
vorisca il libera confronto fra 
tutti gli studenti sui pro-
grammi e i contenuti del Tin-
novamento della scuola e la 
crescita di un movimento per 
la riforme scolastica». 

Attivo degli 
studenti medi 

comunisti 

Oggi. alle ore 16,30, ai M-
ziera in Federazione I'aswmblea 
degli studenti medi comunisti eh* 
si ptOttawa anch* lunedl pomarig-
gio. 

L'assemblea • stata convocata 
per far* *n bilando di questi m*sl 
di lotta, per discutere nel qua
dra dell'attuale sttuazione politica 
e di front* ai tentativi repr*sstvi • 
conservator! del ministro Scatfa-
ro, le initiative degli studenti co
munisti per la costruzion* di un 
movimento di mass* che si bait* 
per la riforma della scuola. 

La relatione introduttiva sara 
svolta dal compagno Dario Cossut-
ta, acgretario della FGCI roma
na; partedpera il compagno Paoso 
Franchi della wgr*t*ria nazionaie 
della FGCI. 

AII'asaemblM devono piandaia 
part* anch* I segretari d] circ*4* 
• I responsabill dell* clr 
nl * d*l l* ion* della FOCBj. 
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Trasporti: tre proposte dei sindacati 
per ripristinare i servizi extraurbani 

Decreto'di affidamenlo senza limile di scadenza, requisizione degli automezzi e immediala accefiazione da parte delta Sfefer e della Roma 
Nord — Oggi si riunisce la giunla regionale — Liberali e setfori dc spingono per evilare la pubblicizzazione — Marled) volo sul consorzio ? 

E' possibile ripristinare i ser
vizi automobilistici estraurbani 
domani o al massimo lunedl 
mattina a condizione pcrd che 
giunta regionale e Stefer adot-
tino con la massima urgenza 
alcuni provvedimenti. La solu-
zione per sbrigliare l'intricata 
matassa dei trasporti regionali 
e stata prospcttsta ieri mattina 
dai rappresentanti sindacali nel 
corso di un incontro con la 
commissione Trasporti e con lo 
assessore regionale Pietrosanti. 
I segretari . regionali CGIL, 
CISL ?e UIL degli autoferro-
tranvieri banno chiesto che la 
giunta regionale, nella riunione 
convocata per oggi, provveda 
ad affidare alia Stefer e alia 
Roma Nord le autolinee tolte 
alle societa private (Zeppieri, 
Albicini, Perconti ecc.) con un 
decreto che non abbia alcun 
limite di scadenza, cioe proro-
gato nel tempo, fino a quando 
non subentrera il Consorzio. 
Nello stesso tempo la giunta 
dovTebbe provvedere ad emet-
tere i • decreti ' di requisizione 
degli automezzi, adottando i'ar-
ticolo 4 dello Statuto. cos! come 
e stato esplicitamente richiesto 
dal consiglio regionale. Infine. 
i consign di amministrazione 
della Stefer e della Roma 
Nord, una volta garantiti dai 
provvedimenti della Regione. 
dovrebbero decidere di ripristi
nare subito i servizi. 

Le soluzioni prospettate dai 
sindacati sono facilmente rea-
lizzabili. basta avere la volonta 
di metterle in pratica. Perche 
i sindacati i prospettano la ne
cessity di emetlere un decreto 
di affidamentd senza vincoli nel 
tempo? La ragione e tnolto sem-
plice. Alia situazione attuale si 
* giunti perche. oltre alia man-
cata realizzazione del consorzio 
regionale, i provvedimenti di af-
fldamento alia Stefer sono stati 
rinnovati di tre mesi in tre me-
si flno a quando non si e veri-
ficato, come e avvenuto in que
st! giorni, un periodo (sette 
giorni) in cui i decreti non ave-
vano" piu valore, perche scadu-
ti. E' stato questo cosiddetto 
< periodo morto > che ha por
ta to alle sentenze dei pretori 
con le quali sono stati nconse-
gnati i mezzi requisiti a nume-
rose societa private. 

II provvedimento richiesto dai 
sindacati si rende anche ne-
cessario per garantire la Stefer 
e la Roma Nord dalla prowi-
sorieta dell'affidamento e quin-
di procedere ali'acquisto di nuo-
vi automezzi e all'assunzione 
di altri dipendenti. In sostanza 
si brucerebbero i tempi sulla 
via della pubblicizzazione, in 
attesa 'della costituzione - del r 
consorzio. - " • -

Nell'incontro dl ieri si * di-
scusso anche dello statuto del 
consorzio. Su questo importante 
argomento i rappresentanti sin
dacali hanno avanzato una se-
rie di proposte per modificare 
il provvedimento di legge at-
tualmente all'esame della com
missione e che dovrebbe essere 
approvato matted] dal consi
glio regionale. Le proposte dei 
sindacati tendono a fare della 
legge uno strumento agile, ca-
pace di avviare nel piu breve 
tempo possibile un processo di 
normalizzazione dei . trasporti 
regionali. Infine, i sindacati 
hanno tenuto a ribadire all'as-
sessore e ai rappresentanti re
gionali che i lavoratori sono 
pronti a ripristinare subito i 
servizi, appena sbloccata l'at-
tuale situazione. In serata si e 
riunita la commissione regio
nale trasporti; dopo una lunga 
discussione si e giunti alia ste-
sura di un testo di legge per il 
consorzio (frutto delle tre pro
poste esistenti) che e stato gia 
inviato ai sindacati, al sindaco 
di Roma e al presidente della 
Unione Province. La Morgia. 
La legge potrebbe essere di-
scussa e votata entro martedl. 

La responsabilita di quanto 
sta avvenendo in questi giorni 
e dei gravi disagi provocati a 
decine e decine di migliaia di 
lavoratori e studenti pendolari. 
non e infatti dei lavoratori del
le autolinee. I pullman sono 
fermi: sono fermi perche la 
giunta regionale. i prefetti e le 
autorita governative non hanno 
ancora provveduto a normaliz 
zare le pratiche di affidamento 
dei servizi alia Stefer. dopo la 
estromissione delle societa pri
vate. A questi gravissimi ritar-
di si e aggiunto U fatto ancor 
piu grave di non aver voluto 
giungere rapidamente alia pub
blicizzazione dei servizi attra-
verso la costituzione del con
sorzio regionale dei trasporti. 
Tutto fl problema sta infatti 
nella mancata realizzazione del 
consorzio e quindi della defini
tive estromissione delle societa 
private dalle autolinee laz.ah. 

Si e perso Iroppo tempo, e se 
ne continua a perdere ancora. 
perche is certi settori della 
maggioranza di" centrosinistra. 
e in partioolare nella DC. si 
continua a manovrare oell'inte-
resse delle societa private. 

Circa 4000 lavoratori del 
raeroporto di Fhrniicino. dipen
denti dall'Alitalia. dall'ASA. 
dalla Sogene. dalla De Montis. 
e dalle compagnie straniere. 
hanno dato vita intanto ad una 
combattiva assemblea dell'aero-
portoi Leonardo da Vinci, per 
discutere in merito al proble
ma dei trasporti. e alia verten-
za che oraroai da mesi vede 
impegnati i lavoratori delia 
Saro. 

Al termine deU'assemblea -
nel corso della quale oltre a. 
dirigenti di categoria Braggio t 
Sesta hanno preso la parola 
Vettraino. per la Federation* 
CGIL-CISL-UIL. e Soldini per 
gli autoferrotranvieii — e stato 
approvato un ordine del giorno 
con il quale si assume la deci 
sione di uno sciopera da attuar 
si nei prossimi ciomt con ma 
dalita che saranno stabilite d;ii 
sindacati. Con tale decisione 1 
sindacati dei lavorainn hanno 
ancora una volla vnlutn denun 
ciare le • responsaWIita della 
giunta rt'g onale per lo stato di 
•stroma gravita nel quale h* 
fatto precipitare la situnzicmc 
ifei trasporti a Fiumicino e nel-
ftrtera regione. 

t. e. 

PALOMBARA: crolla un'altra montatura contro il nostro Parti to 

Assolti sette compagni 
Erano stati ingiustamente accusati dal sindaco dc e dal maresciallo dei carabinieri 
per un manifesto che denunciava la grave situazione igienica esistente in una scuola 

La II Sezlcne del Tribu
nal© di Roma ha assolto 
con formula plena sette 
compagni della sezlone di 
Palombara Sabina eccusatl 
dal sindaco e dal marescial
lo del carabinieri di aver 
diffuso notlzie false o co-
munque esagerate e ten-
denziose, atte a turbare 
Pordlne pubblico. 

I fattl, che rlsnlgono tra 
II settembre 1971 • II gen-
nalo 1972, si sono svoltl 

nel modo seguente. La lo
cale sezlone del PCI de-
nuncld, dopo II verlflcarsl 
di . alcuni casl dl epatlte 
virale, la Inerzia della giun
ta DC-MSI con un Inter-
vento del compagno Bruno 
Imperial! capogruppo con-
slllare, che tra I'alfro chie-
deva la chlusura tempora-: 
nea delle scuole, la dlsin-
festazlone del • local! e la 
vaccinazlone degli alunnl. 
L'intervento fu rlprodotto 

In un ' manifesto e In un 
volantlno che venne diffuso 
tra la popolazlone. II sin
daco, II dc Montagnanl, 
presentd querela sostenen* 
do di aver fatto quanto do-
veva e II locale maresciallo 
dei carabinieri Fazzl de-
nuncld I compagni Bruno 
Imperial!, Antonio Declno, 
Carlo Latlnl, Alberto Silvl, 

' Franco Blasetti, Morlo Go-
mellno e Flllppo Palmlerl 
in quanto c responsabill del

ta sezlone comunlsta di Pa
lombara Sabina ». 

Durante II processo sono 
stati sentitl medlci ed In-
segnantt, guardie comuna
li , lo stesso sindaco e I con
signer! comunali del PRI. 
I nostri compagni, difesl 
dagll awocati Bruno An* 
dreozzi e Arnaldo Agostinl, 
sono stati assolti ed e ca-
duta cosl questa enneslma 
montatura politica del sin
daco e del maresciallo 

Le proposte dei comunisti per il bilancio capitolino 

regionale e ai bi sogni delle masse 
L'intervento del compagno Arata • Le proposizioni della giunta su autonome iniziative del Campido-
glio possono tramutarsi in fattl concreti solo se si parte da un coraggioso esame della condizione 
reale in cui versa la citta - Necessaria una diversa politica per Tassetto del territorio regionale 

E* proseguito con l'interven
to del compagno Arata il di-
battito in Consiglio comunale 
sul bilancio preventivo del 
1973. II compagno Arata ha cri-
ticato innanzi tutto la mancan-
za — nel bilancio — di una 
seria analisi della situazione 
economics del paese, caratte-
rlzzata dal cumulo sempre piu 
grave dl contraddlzloni e squi-'-
librl che a Roma sono parti-
colarmente accentuatl. La no
stra citta vlene cosl ad essere 
11 simbolo dello sviluppo di-
storto economico e sociale del 

rse. essendo sostanzlalmen-
una cltta-dormitorio, dove 

le attivita terzlarle sono la 
maggioranza, di terreno pro-

ficuo per qualsiasi tlpo di 
rendita (fondlaria, agrarla, 
burocratlca). 

Tralasciando questa critlca 
— ha detto il compagno Ara
ta — sorvolando sul quadro 
politico che se ne ricava, e 

Suindi non mettendo in evi-
enza le responsabilita della 

DC, le dtchlarazioni: dell'as-
sessore al' bilancio sulla ne
cessity. che 11 Comune al pon-
ga nei confront! del poterl 
centrall con un'iniziativa au-
tonoma, rischiano dl diventa-
re una pura esercitazlone ver-
bale e non una indicazione 
politica sulla quale verrebbe 
la pena dl conJfrontarsl. 

D'altra parte, ha prosegul-

Per imposizione della DC 

IN AIL: grave violazione 
dei diritti dei lavoratori 

Discutibile provvedimento del medico 
provinciate - Delegazione alia Regione 

Quello che avevamo prean-
nunciato e awenuto. II medi
co proviniiale prof. Di Stefa-
no ha portato a termine la 
manovra clientelare a favore 
della DC al Centro traumatolo-
gico (ex Tnain ora Ente ospe-
daliero regionale, presieduto 
dal socialdemocratico Cappa-
roni. II medico provinciale 
anziche dare applicazione al 
decreto lnterministeriale che 
prevede II diritto di opzione 
per U personale dipendente 
dagll enti previdenziall per il 
passaggio all'ente ospedalie-
ro regionale recentemente co-
stituito (diritU conquistati 
al lavoratori nel '68 dopo 36 
gioroi di lotta sindacale in 
tutti 1 CTO d'ltalla) si e piega-
to alle pressioni dei notabilL 
dc e agli interessi di parte 
evitando un decreto che, non 
rispettando la conquista sin
dacale. viola apertamente la 
stessa legge ospedaliera Ma-
riottl 

Una delegazione dl lavora
tori e slndacalisti 6 stata ri-
cevuta alia Regione con alcu
ni consiglierl tra I quali Ra-
nalll (PCI) e Galluppi (PSD1) 
al quail e stato fatta presente 
la grave situazione creatasi 
all'INAJL. 

Sta mane a Fiano 

Convegno sulle 
cooperative 

con il compagno 
Macaluso 

Con una relazlone del com
pagno Rtnato Ognibcne, del 
Comltato central* t presi
dente del CENFAC (Centre 
nazlonale delle forme asso
ciative e cooperative), si 
aprono questa mattina, a 
Fiano, i lavori del conve
gno regionale del quadri co
munisti sui problem! dello 
sviluppo delle forme associa
tive e della cooperazlene 
nelle campagne . laziali. II 
convegno, cite sara conctuso 
dal compagno Emanuele Ma
caluso, della Oirezione e re-
sponsabilo della Sezlone 
agrarla centrale, costihilri 
ancne on memento Impor
tante dl preparazlone • di 
lancio della I I I Conferenza 
agrarla nazionale del . 
Partito. 

Deposifo clandestine sull'Appia Antica 

Armi ed esplosivi 
nella tomba romana 

Un deposlto dl esplosivi ed 
armi da guerra 6 stato sco-
perto dal carabinieri in un 
antlco sepolcro dl epoca ro
mana. in localita Torri in Sel-
ci, al settimo chllometro del 
I'Appia Antica 

I mtlitari hanno rinvenuto 
dieci chilogramm! di dinami 
te. contenuta In alcuni cilin 
dri del peso dl circa 200 gram-
mi ciascuno. sel chilogramml 
dl tritolo in pacchl da un chilo 
ognuno, 16 detonatorl, quat-
tro metrl dl mlccla a lent* 
combustlone, un moschetto 
automatlco « Mauser » callbro 

9, due pistole automatiche ca
llbro 7,65, e 245 cartucce. 

Gli investigatori stanno in-
dagando per scoprire le pro-
venienza del materiale. 1 re 
sponsabill che hanno organlx-
zato 11 deposlto e I loro scopl. 

None cPoro 
l comptgni Ardulno roglionl • 

Ctcllla Carlini fcstcggiMio oogl II 
cinquanttslmo annlvtrairlo di ma-
trimonlo. Al carl compagni glunao-
no I frataml aufuri dalla radazio-
na d t i r« Unlta • m dalla aazlono 
dl Porta Mtf f lora . 

to 11 compagno Arata, un bi
lancio cosl deficitario vleta 
qualsiasi intervento reale sul
la situazione economica e so
ciale; mentre proprlo l'aggra-
varsl del quadro complessivo 
comporta la necessita di un 
intervento pubblico che dia 
l'awio ad una ripresa econo
mica che punti ad affronta-; 
re il problema del Mezzdgibr-. 
no e il problema del llvelli 
di occupazione. Se questa e 
la via da seguire, ha detto an
cora il compagno Arata, al-
lora anche il bilancio di Ro
ma deve essere il frutto dl 
una reale programmazione 
che tenga conto dl un qua
dro dl riferimento regionale. 
Scaturlsce da qui l'eslgenza 
di un rapporto diverso Comu
ne • Regione Lazio; di qui la 
necessita che il bilancio dl 
Roma (cosl come 11 suo piano 
regolatore) si armonizzino 
con un complessivo riequili-
brio dell'intera regione, riflu-
tando le scelte che, nei di
vers! campi, sta compiendo 
il govemo Andreotti-Malago-
di, tutte dirette a distorcere 
ulteriormente lo sviluppo del 
Lazio, incrementando Roma 
e la fascia costiera a detri-
trimento dl tutto il resto. 

Roma, invece, proprio nel 
suo interesse, deve presup-. 
porre un diverso sviluppo del-
l'intero territorio regionale, 
fondato siuTindustrializzazio- -
ne attraverso l'intervento del
la Cassa del mezzoglorno e 
dell'industria di stato. E" a 
questa prospettiva che vanno 
allora riferiti tutti i program-
mi di investimenti in tema 
di edillzla popolare. di assi-
stenza, di scuola, di asslsten-
za sanitaria, di trasporti. di 
verde pubblico. 

H Consiglio comunale ha 
poi approvato, con l'astensione 
dei comunisti, una delibera 
che sancisce il riconoscimento 
della qualifica di autistl ad 
alcuni dipendenti della Net-
tezza Urbana che svolgeva-
no questo lavoro da molto 
tempo, pur senza aveme la 
quoliflca. II compagno Ben* 
cinl, nel motlvare rastensio-
ne dei comunisti ha ricorda-
to come questa delibera sia 
stata respinta a suo tempo 
dall'organo di controllo per
che illegale. t i un punto es-
sa, infatti, stabilisce che otto 
operal passino immediataroen-
te, senza concorso, come In
vece prevede U regolamento, 
da operaio quallficato a ope-
raio capo, saltando la fase 
intermedia di operaio specla-
lizzato. La manovra e resa 
possibile dal fatto che.ft or-
mai dal 1966 che la giunta 
non ha emanato alcun con
corso Intemo per ricoprire 
auesti posti vacantl, preferen-

o evidentemente mantenere 
una situazione di fatto che fa-
cilita manovre poco chiare. 
Ci sono infatti 65 posti vacan
tl per operaio specializzato. e 
12 per operaio capo. Se si 
faimo subito I concorsi si 6 
in grado di offrire a tutti i 
lavoratori che ne hanno dirit
to, la possibilita di partecipa-
re al concorso per operaio ca
po. Ma la giunta non ha vo
luto accettare remendamen-
to comunlsta che prevedeva 
appunto rimmediata procla-
mazione del concorso, per ri
portare la situazione alia nor
malita. Per quanto rtguarda 
la sistemazione degli altri la
voratori il compagno Bencini 
ha sottolineato come il prov
vedimento ' abbia un caratte-
re d'urgenza ma come non 
sia giustificabile l'atteggia-
mento della giunta 

Ogfi, al l* or* ! • , m* Tao-
tro dalla P«4ara>toiM al rtaniKono 
It Graapo capitolino • I Crtia«4 

drcoacritiooan con H aagaaota 
O.4.G.! • La BoaWoM «al PCI ha 
CaWjaHoalto a •*< Cooaigtl ctrce-
•crlzlooall ool kilaoclo aravantlvo 
4al Cooiono 41 Roajio •• latFa^on^ 
to «lsca«*loa» H compofaw Uto l 
An te *alla aotratarto rial Graajw 
aaoftolla*. 

Congresso 
regionale 

dell'Alleanza 
contadini 

_ ^ r 

' Domani j alle ore 9, nelia 
sola delle conferenze dl Pa
lazzo Valentin! si svolgera il 
congresso costitutivo dell'Al
leanza regionale del contadi
ni del Lazio. Partecipano oltre 
200 coltivatori direttl delegati 
eletti nei congress! comunali 
e di zona, parlamentari, asses
sor! e consigner! regionali e 
provincial!, sindaci, rappre
sentanti dl altre organizzazio-
n! sindacali e professional!. 
La relazione sara svolta dal 
compagno Agostino Ragnato, 
dell'Alleanza Contadini di Ro
ma. Concludera il compagno 
Costante Manzoni, 

Assemblea per 
il decentramento 

culturale 

Domani mattina alia 10 . al 
tro Culturale Centocelle, via dal 
Castanl 201-a, avra Itraso faaaani 
Mao par la ricoatituzlono dal Co-
mltato onitatio par II dacantn-
manto cultural* fondato • Roma, 
not 1971 a al qttal* adarlrooo for-
«• politlcb*, alndacali, cnltarafl • 
• Icon* clrcoacrizioni romana. 

La rinnlona dl domaal ka lo 
•copo dl faro II panto dado atroa-
zlona • d l f a t t w * I* bast par uas 
•atofM luluia. 

AOTncontro Intarvammo I cfr-
coll catrorali dalla dtta, I coml-
ttlati dl circoscrisfoiM, I * e n > 
nbnztenl dal lavoratori, all opo-
ratori coltaran * tutti I cfttadtol 
ImpatnatJ n*lia lotta par ana • * • 
•Hon* aodalo dairattivita coltarato. 

L'autoemoteca 
della CRI a 

largo Brindisi 
Domani. dalla ora 8 3 0 alia i s . 

rautoamotaca del Cantro nazionala 
traahisiona tangue della Croc* ros-

ta sostarft in largo Brindisi (via Ta-
ranto) — n«i press! deirAsaodo-
ziona romana «Figli d*Abruzzo> — 
per raccogliere il sanguo par gli 
ospedali cittadini. 

Celebrato il 
50° anniversario 

delFAeroflot 
n 5a anniversario dell'Ae-

roflot, la compagnia aerea so-
vietica, e stato celebrato Ieri 
sera con un trattenlmento 
nella nuova sede delllnturist 
In via Boncompagnl. II rap-
presentante in Italia della 
Aeroflot, Ing. Vital! Bogun, 
ha ricevuto operatori turisti-
ci, funzionar! delle compa
gnie aeree, giornalistl, rap-
presentanU delle agenzie dl 
viaggl. Per roccasione e stato 
proiettato un documentary 
suH'avlazlone civile e milita-
re delllTRSS. 

Ringraziamento 
I compagni Fiorenzo e Car

lo Ricchlnl ringraziano tutti 
coloro che sono stati loro vl-
cini per la morte del loro ca-
ro AtUlIo. 

Un ringraziamento partico-
lare lnviano ai lavoratori, al 
Consiglio di fabbrica e alia 
Direzlone della Termomeccani-
ca dl Fossa Mastra, e ai com
pagni della Federazione comu
nlsta spezzlna. 

f Sehermi e ribalte 

nini ai lonno pres. «masst-

ULTIMA Dl TURANDOT 
E DIURNA DEL RATTO 

DAL SERRAGUO 
ALL'OPERA 

Stasero, alle 18 fuorl abbona-
mtnto, a teatro esaurlto ultima 
replica della c Turandot.s <}i G. 
Puccini (roppr. n. 4 2 ) concertata 
e diretta dal maestro Nino Verchl. 
Interpret! principal): Hana Janku, 
Giuseppe GIsmondl, Sllveno Pa-
glluca, NIcoletta Pannl, Claudio 
Strudthoff, Angela.Marchlandl, Re-
nato Ercolanl. Domenlca, alia 16, 
In abb. alle dlurna replica del 
> Ratto dal serraglio» dl W.A. 
Mozart concertato a dlratto dal 
maestro Peter Maag. -; 

CONCERTI 
ACCAOEMIA FILARMONICA (Via 

Flamlnla 118 • Tel. 360.17.02) 
Mercoled) alle 21,15 al T. Ollm-
plco (P.zza Gentile da Fabriano) 
concerto del Virtuosi di Roma 
direttl da Renato Fasano (tagl. 
n. 15) dedlcato a Vivaldi a com-
prendente tra I'allro « Le quattro 
stagioni ». BlglletH In vendlta al
ia Filarmonlca. 

AUDITORIO DEL GONFAtONB 
(Via del Gontalona, 3 2 / A • 
Tel. 655952) 
Martedl alle 21,30 concerto del 
quartetto dell'ORTF (Parlgl) a 
del pianists Leslie Wright. Musi-

' ' che di Faure e Franck. 
AUDITORIO 01 V I A DELLA CON-. 

: - CILIAZIONE 
. -Domani alle 17,30 (tumo A) 

• lunedl alle 21,15 (turho B) 
concerto dlretto da Pterlutgt Ur-
bini (Staglone slnfonlca dell'Ac-
cademia di S. Cecilia, in abb. 
tagl. n. 1 6 ) . In programme: 
Strawinsky II re delle stelle per 

- coro maschlle e orchestra; Babel 
per voce recitante, coro maschlle 
e orchestra (recitante Antonio 
Scaterl); Porena, Cantata su test! 
dl Andreas Gryphlus per soil, co
ro e orchestra (Dorothy Dorow, 

' Margaret Baker soprano; Clara 
Wirz, contralto); Dvorak, Sinfo-

< nta n. 3 in sol maggiore. Biglietti 
in vendita al botteghino dell'Au-
ditorio in via della Conciliazione 
n. 4 oggi dalle 10 alle 17: doma
ni dalle 10 in poi; lunedl dalle 

. 10 alle 14 e dalle 19 in poi. 
Biglietti anche presso I'American 
Express In piazza di Spagna, 38 . 

ISTITUZIONE UNIVERSITARIA 
DEI CONCERTI (T. 4957235 /5 ) 

Oggi olle 17,30 aU'Auditorio 
S. Leone Magno (via Bolzano, 
38) concerto del Nuovo Quartet
to Veneto. Programme: Mozart: 
I Quartetti per flauto ad arch! 
(serie complete). 

SALA BORROMINI • ORATORIO 
SECOLARE (Piazza Chlesa Nuo-

- va, i«) ^ .<,-••• •'•x-j:.;;>y.-rr;s 
;.: O M I al l* 19,30 dopo la confer 
'.•' ranza del prof. Cornelio Fabro, 
; deU'Universita dl Perugia su « I I 
. criitianeslmo militanta di 5. A. 

Kierkegaard a, Concerto dall'orga
no positivo del M.o G. Agosti
nl, musiche di: A. Banchieri, P. 

. Martini. G.F. Haendel. Ingresso 
libcro. 

SALA CASELLA (Via Flamlnla 
118 - Tal. 3601702) 

. Lunedl alle 19 primo concerto 
del ciclo « La sonata romantica > 
il pianlsta Giorgio Sacchetti suo-

• nera Beethoven op. 90 e Schu
mann op. 22 . Biglietti in vendita 

v alia Filarmonica. 

PROS A - RIVISTA 
ABACO (Lungotevere Mellinl 33 /A 

Tel. 382945) 
Alle 21,30 II Gruppo dl Sperl-
mentazlone teatrale Aieph pres. 
• Sindbad ». 

AL TORCHIO TEATRO PER RA-
GAZZI (Via E. Morosinl, 16 -
TeL 582049) 
Alle 16,30 Teatro Mobile in col-
laborazione con la C.ia dei Bu-
rattini di Torino pres. «Masai-

-mono 

: §Sr 
; ARdi 

Tel. 6544601 /3 ) 
Alle 21 • prima a Teatro di Ro
ma direrto da Franco Enriquez 
pres. Valeria Moriconl In « L a 
buona persona dl Setuan m di 
Bertolt Brecht con la regia di 
Benno Season. 

8ELLI ( P j z a S. Apollonla, 11/A • 
Trastevere • Tel. 5894875) 
Alle 21 ,30 « prima > la Coo
perative del Teatro Belli pres. 
c Cuore dl cane a da Bulgakov, 
di Melander-Moretti. Nuova edi-
ziona con M . Mercatali, D. Gara, 
R. Bonanni, A. Salines. L. Sanso-
vini, M. Romoli. Regia Antonio 
Salines. 

BERNINI (P.xxa G.l_ Bernini 22 • 
Tel. 6793609) 
Domani alle 17,30 la C ia da 
c L'Artistica » diretta da Massi
mo Altena pros. • I I bertetto a 
sonasll • d! L Pirandello. Regie 
di Luigi Bernardini. 

SORGO S. SPIRITO (Via Penl-
tenxlert, 11 - Tal. 8452674) 
Domani alia 17 la Cia D'Ori-
glia-Palmi pre*. • La metamor-
foal politicbe a commedia in 2 
tempi di Paolo Giacomettl. Prez-
zi temilieri. -

CENTOCELLE (Via del Caetaad. 
a. 2 0 1 ) -

, Alle ore 21 II Gruppo Teatro di 
Roma pres. « Diecorao aol Viet
nam » di Peter Weiss, con M. At-
tanasl. A. Di Stasio, M . Landone, 
A. Marinl. A. Maronese. G. Maz-
zoni. C Murpes. O. Rotundo. M . 
Sambato, M. Gigantlni. Regia G. 
Mazzoni. Penultimo glomo. 

CIRCO AMERICANO (Vial* Tizto-
no - Tel. 3961368) 
Due spett. alia 16,30 • 21.15. 
Tutte le domenich* 3 spett. alle 
10.30. 16.30 • 21,15. Circo ri-
•caldato. Visitata lo zoo. Servizio 
autobus per II drccn 26 . 2 . 2 
barr.. 1 . 3 9 . 1 0 1 , 67 . 6 7 ban-.. 
48 , 32 . 446 . 2 0 1 . 3 0 1 . 

OE* SERVI (Via del Mortaro. 2 2 -
Te*. 6 7 J 1 J 0 ) 
Alle 17.30 e 21,15 la C ia dir. 
da Franco Ambroglinl in « L a 
less* (e qnaei) aaaaim per totti m 
di M . Land! a C Nistri (da Cour-
teline) con Altieri, Loprasto, De 
Mericn, Gusso, Lombard!, Moser, 
Novella, Barberito. Marinella. Re
gia Mario Land!. 

DELLE ARTI (Vis Skffia, 5 7 • 
TeL 4 8 0 3 C 4 ) 
Alle 17,30 tamil. • 21,30 la C i a 
Cristiano Isabella Stefano pres. 
«Forza F idol» novita di Cri
stiano Censi con Isabella Del 
Bianco e Stefano Satta Flores. 

: Canzoni di Fiorenzo Carpi, G. 
. Giorgio Gartini. Gino Negri. Sce
ne di Uberto Bertacca. 

DELLE MUSE (Via Fortl, 4 9 • 
TeL 882948 ) 
Alle 17.30 ultima tamil. e 21.30 
Korenzo Fiorentini pres. • Mceto 
em papa— » dl Ghigo De Chiara • 
F. Fiorentini, musiche di A. Saitto, 
coreografia di Mario Dani con G. 
Roccnetti. M. Fiorentini, E. Bel-
lanich. M . Bronchi. G. Cestrini, 
F. Fiorentini, T. Gettu. P. Gafti, 
U La Verde, G. O'Brien. 

EUSEO (Via NaxtoMle, 138 -
TeL 462114 ) 
Alle 21 il Teatro di Eduardo 
con « I I sindaco del Rione Se
nile • di Eduardo De Filippo. 

GOLDONI (VJo del SoMen. 3 • 
TeL 561156) 
Giovedi alle 21,15 il Goldoni 
Repertoy Players in « The flass 
seen a j u i e • of Tennessee Wi l 
liams. 

IL GRUPPO DEL SOL I (Teatro 
per RasazsJ - Via del Lattei 75 ) 
Domani alle 10,30 « T a r r i a i n 
la strada in i l l i s a di Roberto 
Gelve. 

MARIONETTE AL PANTMCOM 
(Via 8 . Anaetlco, 32 - Tef * 
tono 382254) 
Oggi e domani alle 16.30 le 

. Marionette degli Accetteila con 
• Biaacenseal o i aatte nani» fia-

- be musicale di Icero e Bruno Ac
cetteila. 

PARIOLI (Via G. Sont, 20 -
Tel. 8 0 3 ^ 2 1 ) 
Alle 21,30 ultimi 2 giomi Carlo 

- Dapporto in « Un bea* per aat
te » di Castaldo. Faele con Milla 
Sannoner, Adriano Micantoni, 
Vanda Benedetti. Regia di Car-
letto Colombo. Musiche dl F. 
Martinelli, 

QUIRINO - ETI (Via M . Mia> 
flhatti. 1 • Tel. 6794585) 
A l l * 21,15 Selvo Randone In « I I 

•eiraaMot* a dl Lulgl Pi-

. randello con Neda Naldl, Cesa-
, rlna tlhtrarldli Manllo BusonI, 
. Mario Chlocchlo, Mlchele RIc-

- -; cardinl, Regia Mario Lend!.- Sce
ne * costuml dl Giorgio Flan-
deslo. j 

RIDOTTO) ELISEO (Via Nazlona
le, 189 - Tal. 465095 ) 
Alle 21,15 la C.ia Comlca dl 

• Silvio Spaccesi con Barlest,' Bel-
letti, Donnlnl, Ricca, Scardlna In 
« Un morto nell'el dl qua a dt 
V. Ziccarelll. Regis R, Petri. No-
vita. 

ROSSINI (P.zza 8 . Chiara. .18 • 
Tel. 652 .770) 
Alle 17,15 famll. a 21 ,15 la Sta
bile dl prosa romana di Checco 
a Anita Durante con Leila Duccl 
nel successo comlco • Dltta Rlc-
clardl • figllo a di GIgi Spaduccl. 

' Regia C Durante. 
SANGENESIO (Via Fodfora, 1 • 

Tal. 315373) 
Alle 18 e 21 .30 « Calno * Aba
te a dl Tony Cucchiara. Regia Erv-
zo Trapanl con M . Sannia, Leo-

. nardo, Christian, N. Floramonti, 
G. Valcl, T. Cucchiara e R. Grant. 

SISTINA (Via Slstlna, 4 2 9 - Te-
lefono 487 .090) 
Alle 21,15 Garinel a GlovanninI 
pres. Johnny Dorelll, Bice Valor), 
Alice Chelll, Gianni Bonagura in 
« Niente sesao, alamo Inglesl a 
dl Marriot e Foot con E. Schlrcr 
e G. Tozzl. 

TEATRO DEI BAMBINI (V.lo del 
Panierl, 57 • Tel. 585605 -
6229231) 
Domenlca 18 alle 16,30 Gastone 
Pescucci In « La fayola dl Gaa » 
con Franca Rodolfl 

TEATRO LA FEDE (Via Portuen-
ee. 78 ) 
Alle 21,30 e flno a meroledl 
14 II Teatro di Roma dlretto da 
Franco Enriquez presente ecca-
zionale ripresa dl « Rlsvegllo dl 
primavera» dl Glancarlo Nanni 
con' Manuela Kustermann. 

TEATRO LAVORO (Via dl Monte 
Spaccato, 58 • Monta del Coed) 
Alle 21,30 II Teatro Lavoro pre
sents un recital di cantf popolari 
dl Paolo Pletrangell. 

TORDINONA (Via Acquasparta, 
n. 16 - Tel. 6 5 . 7 2 . 0 6 F 
Alle 21,30, 4. mese di repllche 
.« Le centoventl giornate di So-
doma a di Giuliano VasiBc6, da 
De Sade. Prenotazioni al botte
ghino. 

VALLE • ETI (Via del Teatro Vel
io, 23 /A • Tel. 653794) 
Alle 21,30 la C.ia Associate di 
prosa Albani, De Lullo, Falk, 
Morelll, Stoppa, Valli presents 
« La bugiarda • di Diego Fabbri. 
Regia.Giorgio De Lullo. 

CABARET 
AL PAPAGNO (V.lo del Leopar-

So, 3 1 - Tot* 588312 ) -• "v,--. 
'Al l* . 22,30 e.L'Euroaa da ride-
.'r»«»,--d» Sergio ft'Ottayl e rpr«jste 
iLlonello. Quarto mese dl> repl i - -
•die con A. Tomas, F. Cremonlhi, 
' I . Novak, E. Romanl. Al piano 
G. Jacoucci. Prenotazioni dalle 
ore 17. 

CANTASTORIE (V.lo del Panierl 
57 • Tel. 585605 • 6229231 ) 
Giovedl 15 alle 22,30 « Porco 
can can » con Gastone Pescucci,. 
Edda di Benedetto, Irina Maleeva.-
Regle di Eros Macchi. Al 'piano 
Toni- Lenzi. 

CHEZ MADAME MAURICE (Via 
Monte Testacdo, 45 • Telefo- \ 

no 5745368) 
Alle 22,30 sptt.lo musicale in 
due tempi • Michou a Parlgl a 

, • Madame Maurice a a Roma, 
'. • Folies... folies toujour* a con 

Tacconi, Mariano, Campitelli, Tet-
t l , Pisano. Maestro Corallo. 

FANTASIE Dl TRASTEVERE 
Alle 21 grande spettacolo dl fol
klore Itallano con cantanti e chl-
tarristi. 

POLKSTUDIO (Via G. Sacchl, 3 -
Tel. 5 8 . 9 2 ^ 7 4 ) 
Alle 22 la IV Rassegna di mu
sics popolare Italiana presente 
II Sud di Otello Profazio. - > 

I L CARLINO ( V i a . X X Settemhra 
' n. 90-92 • Tel. 47.55.977) 
• Alle 22.30 Elio PandolH e Anna 

. Mazzamauro in « K a Ku Kagna 
7 3 a di Castaldo • Faele con N. 
Rivle, l_ Gullotta, C. Dane. Mu
siche di L. Lauzl. Al piano F. Di 
Gennaro. Coreografia M . Dan!. 

IL PUFF (Via dai Salami, 36 • 
Tel. 5810721) 
Alle 22,30 « I I awlloppoa dl 
Marcello Marches I con Lando Fio-
rini. Rod Llcarl, Ombretta De 
Carlo e Toni Uccl. Musiche dl E. 
Giuliani. Fabio alia chltarra. Re
gia di Leone Mandnl. 

LA CAMPANELLA (Vicolo della 
Campanula, 4 • TeL 6544783 ) 
Alle 22,30 Cochl • Renato In 

- « Eccocl qua • con I gatti del 
vicolo Miracoli. 

TEATRO INCONTRO (Via della 
Scala, 67 - Tel. 5895172 ) 
Alle 2 2 II Teatro de Poche con • 
Aiche Nana, Sandra De Paoli, 
Lollo Franco presenta «Quanta 
volte Raliola? » di Rovello. Vie-
tato ai ml nor i di annl 18. 

PIPER MUSIC HALL (Via Taglia-
mento, 9 ) 
Aire 16.30 e 21 .30 « Love Ma
chine » eccezionale comptesso di 

> Las. Vegas con 7 ' ragazze. Creole 
, e 6 musicisti di colore' per-in,,, 

prima volta in Italia. ' 

SPERIMENTALI 
BEAT 7 2 (Via G. Belli 7 2 - P.ZM 

Cavour • TeL 899595 ) -
Alle 21,30 stagione Teatro di 
Ricerca. I I Patagruppo pres. « La 
conquista del Messico a di A. Ar-
taud. Regia di Gruppo. 

FILMSTUDIO (Via Ortl d'Alibert 
n. 1/C • Tel. 650 .464) 
Alle 15.30-17-18,30-20-21.30-23 
Cinema e musics Pop « Pop of the 
pope » con i Rolling Stones, Jim
my Hendrix, The Doors, Thewho. 
Joe Cocker, ecc 

TEATRO SCUOLA (V.lo del Dhrlno 
Amor*, 2/A • P. Fontanel!* Bor-
abes* • Tel. 5806148) 
Alle 16 animazione teatrale. ' 

CINEMA - TEATRI 
AMBRA JOVINELLI (T . 7302216 ) • 

Lo cmaaseremo Andre*, con N. 
Manfred! S *> • grand* spetta
colo di strip-tea** 

VOLTURNO 
Cabaret, con L. Minnelll S • > , 
• C ia di strip-tease 

CINEMA 
PRIME VISIONI 

ADRIANO (TeL 35 .21 .53) '• • : 
I I grand* doett© (prima) . , 

ALFIERI (T*L 2SOJ51 ) 
L* prteea * * t t * di .quiet*, tan A . 
Deion ( V M 14) DK • » 

AMBASSADE 
Proved ancora Saaa, con W . Allen 

SA • 
AMERICA (T*L 581.61 .68) 

Cnejn* dlta di ilnlania. con Wang 
Ping A • 

ANTARES (TeL 8 9 0 ^ 4 7 ) 
Shaft coipisc* aacora, con R. 
Roundtree ( V M 14) DR $ 

APPIO (TeL 779 .638) 
r—wale • Los Angelas, con J.U 
Trintignant 6 9 

ARCHIMEDE (TeL 8 7 5 3 8 7 ) 
The Mechanic (in originate) 

ARISTON (TCL 3 5 3 ^ 3 v ) 
Proved ancora Stem, con W . Allen 

SA ftje 
AJUECCHINO (T *L 3 6 0 3 5 . 4 6 ) 

La cos* hvjffa, con G. Morandi 
( V M 14) S •> 

AVANA (Te*. 51 .15.105) 
La isjama dalla pell* di hm*. 
con Z. Araya ( V M 18) 5 • 

AVENTINO (T*L 572 .137) 
Lo atopun* ed*ntiHco, con A. 
Sordi SA • « 

8ALDUINA (T*L 3 4 7 3 9 2 ) 
Profession* aaaaaaino, -con C 
Branson G §) 

BARBERINI (T*L 471 .707) 

freddo, con A. Girardot 
( V M 14) DR • » * 

tOLOCNA (T*L 428 .700 ) 
II g*n*rai* dorm* in ptadl, con 
U. Tognazzi SA • » 

CAPITOL (TeL 383 .280) 
La prima nott* di quiete, con A. 
Delon ( V M 14) DR 9 « t 

CAPRANICA (Tel. 679.24.65) 
Finalmenta I* milt* • an* nott*, 
con B. Bouchtt ( V M 18) S 9 

CAPHANICHETTA (T . 879 .24 .85) 
Champagne p*r do* dopo II f«-
n*r»w, con H. Mills O •» 

O N U T A t t (T*L 7 8 9 3 4 2 ) 
La CWandrt* 

SA • 

COLA Dl RIENZO (Tel. 350.584) 
I I I general* dorm* In pled I, con 
, U. Tognazzi SA » ® 
.DUE ALLORI (Tel . 273.207) 

I I gene'rala dorm* in pled I, con 
U. Tognazzi SA « ® 

EDEN (Tel. 350 .188) 
. Lo chiaoteremo Andrea, con N. 
' Manfredl S $ 
EMBASSY (Tel. 870.245) 

La sedla • rotelle (prima) 
EMPIRE (Tel. 857.719) 

. Super Fly, con R. O'Neal 
( V M 18) DR « ® 

ETOILE (Tel. 68.75.561) 
Rlflessl In uno specchlo scuro, 

' con S. Connery DR ® » r 

EURCINE (Piazza Italia 6 r EUR -
Tel. 591.09.86) 

' La piu bella serata della mla vita, 
con.A. Sordi 5A ® $ 

EUROPA (Tel. 865 .736) 
La cosa butfa, con G. Morandi 

( V M 14) S ® 
F I A M M A (Tel. 471 .100) 

Carl genitorl, con F. Bolkan S ® 
F IAMMETTA (Tel. 470.464) 

Incensurato provata disonesta 
carrlera asslcurata cercasl, con 
G. Moschln SA ® 

GALLERIA (Tel . 673.267) 
Blancaneve e I sette nanl DA ® ® 

GARDEN (Tel. 582.848) 
I I generale dorme in pled!, con 
U. Tognazzi SA <#® 

GIARDINO (Tel. 894.940) 
Lo acopone sdentifico, con A. 
Sordi SA tf® 

GIOIELLO 
. . L'uomo dal 7 cepesrrl, con P. 

Newman DR ® ® ® 
GOLDEN (Tel. 755 .002) 

; Treppoia per un lupo, con J.P. 
Belmondo SA ® 

GREGORY (V . Gregorio V I I , 186 
Tel. 63.80.600) 
Piu forte ragazzi, con T. Hill 

HOLIDAY (Largo Bendetto Mar-
, cello • Tel. 8S8.326) 

Ma che razza di amid, con D. 
Cannon DR ® ® 

INDUNO 
I I grande duello (prima) 

KING (Via Fogliano, 3 - Teleto-
no 831.95.41) 
Le monache di Sant'Arcangelo, 
con A. Heywood ( V M 18) DR ® 

MAESTOSO (Tel. 786.086) 
Finalmenta le mille e una notte, 
con B. Bouchet ( V M 18) S ® 

MAJESTIC (Tel . 67 .94.908) 
Raccontl proibiti di niente vestiti, 
con J. Agren ( V M 18) C ® 

M A Z Z I N I (Tel. 351 .942) 
Getaway, con 5. Mc Queen 

( V M 14) DR « ® 
MERCURY 

Lo scopone sdentifico, con A. 
Sordi • SA ® $ 

METRO DRIVE- IN (T . 609.02.43) 
I I giorno del furore, con J. Mc 
Enery. . ( V M 14) DR ® 

METROJPQL1TAN (Tel. 689.400) 
7^.UJj.';*JM»o;.da rispettare, con K. 

^ g m 4 % > , ^ : . '.DR <*> 
„ O N DpESSAI (Tel . 869.49.3) 

Qmaggto a Tot6: Totd, Peppipo e 
I fuorilegge C 9 ® 

MODERNETTA (Tel . 460.285) 
Una raangusta per tre camaleonti 
con J. Sorel G ® 

MODERNO (Tel. 460 .285) 
Le monache dl Sant'Arcangelo,-
con A. Heywood ( V M 18) DR ® 

NEW YORK (Tel . 780 .271) 
• RiflessI In uno specchlo scuro, 

con S. Connery DR ® ® 
OLIMPICO (Tel. 396 .635) 

Finalmenta le mille e una notte, 
con B. Bouchet ( V M 18) 5 ® 

PALAZZO (Tel. 495.66.31) 
Bella ricca lieve ditetto fislco 
cerca animn gemella (prima) 

PARIS (Tel . 754 .368) 
Joe Valachi, con C. Branson 

DR 6e 
i PASQUINO (Tel. 503 .622) 
i Macbeth (in inglese) 
• QUATTRO FONTANE 

Un avventuriero a Tahiti, con J. 
P. Belmondo SA 9 

O U I R I N A L E (Tel. 460.26.43) 
. Bella ricca lieve difetto fislco 

cerca anlma gemella (prima) 
QUIRINETTA (Tel . 679.00.12) 

. . ^alojrjf.^cgn C Bene 
( V M 18) DR ® ® 

RAIDIO CITY (Tel . 464 .102) 
i f grand* dittatore, con C Cha
plin SA ® » ® W ® 

REAI-E (Tel . 58.10.234) 
I I Aadrino, con M . Brando 

DR ® 
REX (Tel . 884 .165) 

Fundrale a Los Angeles, con J.L. 
Trintignant G 9 

RITZ (Te l . 837 .481) 
CinqjB* dlta di violenza, con Wang 
Ping, A ® 

RIVOLt (TeL 460 .883) 
Arancfa meccanica, con M . Mc 
Dowelk ( V M 18) DR ® * ® 

ROXY CT*t. 8 7 0 3 0 4 ) 
Incensiarato, provata disonesta, 
carrierai asslcurata cercasl, con G. 
Moschirt SA ® 

ROYAL (T«L 7 7 0 3 4 9 ) 
Cinque dlta dl violenza, con Wang 
Ping A 9 

ROUGE ET* NOIR (Tel . 864.305) 
I racconti di Canterbury, di P.P. 
Pasolini ( V M 18) DR ® $ ® » 

SAVOIA (TTel. 8 6 3 0 . 2 3 } 
Piu fortayragazzil con T. Hill 

C ® 9 
SMERALDO\ (Te I . 351 .581) 

Piccoli omijeidi, con E. Gould 
( V M 14) SA 9 ® 

. SUPERCINEMA (Tel . 485 .498) 
: - n**ossvconi H . Silva G 9 

TIFFANY ( V i * A . Oa Pretia • Te-
lefono 462J390) 
La cosa hoffa, con G. Morandi 

( V M 14) S W 
TREVI (Tel . 0 8 9 . 6 1 9 ) 
- Che? con S.,'Rome 

( V M 18) SA 9 
TRIOMPHE (Tel . 838.00.03) . 

. . Jo* Valachi, con C Branson 
DR 9 

UNIVER5AL 
La prima notte dl quiet*, con 
A. Delon (JVM 14) DR « » 

V IGNA CLARA (Tel . 320.359) 
- Funeral© • Los Angeles, con J.U 

Trintignant ' . G 9 
V ITTORIA 
, L'uomo eh* occedeva • sensu* 

freddo, con A. Girardot 
( V M ;14) DR 9 9 ® 

SECONDE VISIONI 
ABADAN: Don Camillo • I giovanl 

d'oggj 
ACILIAs 

Bianchi 

C 9 ® 
n. 2 , con C 

( V M 18) C 9 
A D A M : Decameiotlcus. con O. De 

Santis ( V M 18) C 9 
AFRICA: La ragazza dsOIa pelle di 

luna, con Z . Araya 
( V M 18) S ® 

AIRONE: Un tranquillo ereek-and 
di paura, con J. Voight 

( V M 18)-; DR 9 » 9 
ALASKA: La polizia rinnrazia, con 

E.M. Salemo ( V M 1*3 DR »» 
ALBA: Pomi d'otton* • aun id dl 

scopa, con A. Lansoury A 9 ® 
ALCE: I I richiamo de8a forests. 

con C Heston A 9 
ALCYONE: Diritto •Taanar*, con 

F. Bolkan DR *> 
AMBASCIATOR1: I famfliari delle 

vfrtim* non sarasme awertit i , 
con A. Sabato G 9 

AMBRA JOVINELLI: Lo tcJiiarnere-
sw Andrea, con N. Manh-edi 
S 9 * rivista 

ANIENE: L'altegra hrigat* «fi Tom 
• Jerry DA 9 ® 

APOLLO: Profession* assaasino, 
con C Branson G 9 

AQUILA: Decameron n. 2 . oon C 
Bianchi ( V M 18) C 9 

ARALOCh GinMimonl, con N . Man
fred! DR « » » 

. ARGO: Assemble* dej testimoni di 
Geova 

ARIEL: I I ragazzo e la cmarantsnno 
con J. Simmons S 9 

ASTOR: I I richiamo della foreata. 
con C Heston A 9 

ATLANTIC: Biancanev* * I 7.nani 
D A \ 9 9 

AUGUSTUS: PTofsmione asaassino 
con C Branson G> ® 

AUREO: Sotto * chi tocca, con- D. 
Reed A tt 

AURORA: I I gobbo della cattedrale 
AUSONIA: Guardie o ladri. con 

Tot6 • Fabrizi C 9 ® 
AVORIO: Petit d'essai: Antonio 

das Morte*, con M . Do Valle 
( V M 14) DR ft®«® 

BELSITO: Diritto d'amare. con F . 
Bolkan DR ^ 

• O I T O : Mao Patacca con L. Proietti 
C ® 

•RANCACCIO: Non si aeviaia un 
paperino, con F. Bolkan 

( V M 18) DR Aft 
M A S I U I I eTcameion* praihito4 

con D. Crostarosa 
( V M 

BRISTOL: U cagna, con 
strolannl - DR 

18) C ® l 
n M. Ma-1 
DR «>e>3j>X 

BROADWAY: Lo chlameremo An
drea, con N. Manfred! C 9 

CALIFORNIA: Lo scopone sden
tifico,; con A. Sordi SA ® » 

CASSIO: Wlllurd. e I topi, con B. 
Davison ( V M 14) DR ®W 

CLODIO: Non si sevizia un popcri-
no, con F. Bolkan 

( V M 18) DR ® 
COLORADO: Un tranquillo week

end di paura, con J. Voight 
( V M 18) DR ® 9 ® 

COLOSSEO: L'uccello mlgratore, 
con L. Buzzanca C 9 

CRISTALLO: La morte accarezza a 
mezzanotte, con S. Scott G . V 

DELLE MIMOSEi Dlvorzlo all'lta-
llana, con M . Mastroianni 

( V M 16) SA ® ® S ® 
DELLE RONDINh Rodan II mostro 

alato 
DEL VASCELLO: Allredo Alfredo, 

con D. Hoifman SA ® 
DIAMANTE: Alfredo Alfredo, con 

D. Hoifman SA 9 
DIANA: Lo scopone sdentlltco, con 

A. Sordi SA $ ® 
DORIA: Un tranquillo week-end di 

paura, con J. Voight 
( V M 18) DR « £ $ 

EDELWEISS: Qulcn Sabe, con G. 
M. Volonte ( V M 14) A » ® 

ELDORADO: Le calde notti del De
cameron, con O. De Santis 

( V M 18) SA ® 
ESPERIA: I I richiamo della forests 

con C. Heston A ® 
ESPERO: RIvelazionI di un maniaco 

sessuate al capo della squadra 
mobile, con F. Granger \ 

( V M 18) A ® 
FARNESE: Petit d'essai: Terra In; 

franco, con G. Roche DR ®(£®: 
FARO: AH'onorevole piacdono le 
' donne, con L. Buzzanca 

( V M 18) C ® 
GIULIO CESARE: L'avventura * , 
. l'avventura, con L. Ventura ' 

SA 9 
HARLEM: Sette pistole per I Mac, 

Gregor 
HOLLYWOOD: I I richiamo della fc~ 

resta, con C. Heston • A ®; 
IMPERO: Fango sudore e polvcre 
: da sparo, con G. Grimes 

DR $ ® 9 . 
JOLLY: Non si sevizia un paperlno 
: con F. Bolkan ( V M 18) DR ® 
JONIO: Ragazza tutta nuda aiias-

slnata nel parco, con R. Hoffman 
( V M 18) DR » : 

LEBLON: Capltan Jack, con C. 
Branson . - A ® ® 

LUXOR: Ld scopone sdentifico, 
con A. Sordi • SA '®'® 

MACRYS: Clrollmonl, con N. Man
fred! DR ®.%® 

MADISON: Professione assasslno, 
con C. • Branson G ® 

NEVADA: I I lungo il corto II gatto 
con Franchi-lngrassia C ® 

NIAGARA: I I Santo Patrono 
NUOVO: Non si seytola un pap*~ 

rino, con F.- Bolkan'-
^;;vtVM ! • ) DR « 

NUOVO f I D E N E i ! LhiMfiL' grand! 
. 'Sweri t&i .dl Tartan- / * 
NVOVO m t M P I A : Confession! dl 

uo cbmmlseario dt polizia al Prc*i 
•. curatore della Repubblica, con 

M. BBlsam ( V M 14) DR *®S» 
PALLADIUM: Non si sevizia un 
' paperino, con F. Bolzan 

( V M 18) DR W 
PLANETARIO: Senza famiglia nut-

latenenti cercano affetto, con V. 
Gassman SA ® $ * $ 

PRENESTE: La ragazza dalla pclle 
di luna, con Z. Araya 

( V M 18) S ® 
PRIMA PORTA: Le notti crotiche 

dell'uomo invisibile 
RENO: L'etrusco ucdde ancora, con 

A. Cord ( V M 14) G ® 
RIALTO: Cabaret, con L. Minnclli 

S *) 
RUBINO: La corsa delle tepre attra

verso i campi, con J.L. Trinti
gnant DR i) 

SALA UMBERTO: Questa specie 
d'amore, con U. Tognazzi 

DR W * 
SPLENDID: Tarzan favoloso uomo . 

delta giungla 
TRIANON: Ma papa ti manda sola? 

. cori B.' Streisand -SA ? # . 
ULISSE: La bella addormentata nel ' 

~b~6sco *TJA * * 
VERBANO: Getaway, con S. Mc 

Queen ( V M 14) DR #* 
VOLTURNO: Cabaret, con L. Min

nelll S 9 e rivista 

TERZE VISIONI 
DEI PICCOLI: Carton! animati 
NOVOCINE: Uno sparo nel bulo, 

con P. Sellers SA ®® 
ODEON: Incesto carnale 

SALE PARROCCHIAL! 
ACCADEMIA: Alexander un uomo 

felice, con P. Noiret SA ® * ; 
AV1LLA: Un dollaro d'onore, con 

J. Wayne A ® & $ 
BELLARMINO: Beato tra lo donne 

con L. Dc Funes S ® 
BELLE A R T I : Tarzan 11 magnifico, 

con G. Scott A ® 
CINEFIORELLI: I I corsaro dell'iso-

la verde, con B. Lancaster 
SA * » ® 

COLOMBO: Lo smemorato di Col-
legno, con Toto C <*^) 

COLUMBUS: La morte scarlatta vie-
ne dallo spazio, con R. Hutton 

A & 
CRISOGONO: Cinque disperati duri • 

a morire, con S. Baker DR ® •. 
DELLE PROV1NCIE: Agente 007 . 

licenza di uedder*, con S. Con- :' 
nery G * • 

DUE MACELLI: L* awenture di 
Peter Pan DA * « : 

ERITREA:- I I ladro di Bagdad, con : 
C R o Q V t ^ S Jr\ ^z5 ' 

EUCLIDE: Gli aristogattl" DA * 
FARNES1NA: La meravigliosa ta-

vola di Biancaneve S <$ 
GIOV. TRASTEVERE: Agente 007 

Thunderball, con S. Connery 
A 9 & 

GUADALUPE: E lo cMamarono Spi-
rito Santo 

LIBIA: Appartamento al Plaza, ccn 
W . Matthau SA i s 

MONTE OPPIO: Si pud far* amico, 
con B. Spencer A « 

MONTE ZEBIO: Quattro tocchi di 
campana, con K. Douglas A Wjc 

NOMENTANO: Storia di fifa • di 
coltello, con Franchi-lngrassia 

C ® 
N . DONNA OLIMPIA: Detenulo in 

attes* di gjudizio, con A. Sordi 
DR ® B * 

ORIONE: I I corsaro delllsola verde 
con B. Lancaster SA ® * » 

Q U I R I T I : Per grazia ricevuta, con 
N. Manfredi - SA * ® 

R IPO SO: I cow boy, con J. V/ayna 
A 9 ® 

SACRO CUORE: L'albero di Natalo 
con W . Holden DR » 

SALA CLEMSON: Ma chi t'ha dato 
la patente? con Franchi-lngrassia 

C 9 
SALA S. SATURN1NO: Er piu, con 

A. Cetentano . DR ® 
S. FELICE: Ercot* rmvindbil* 
SESSORIANA: Correva I'anno di 

grazia 1 8 7 0 , con A. Megnani 
DR 9 ® 

TIBUR: Confession* di on commis-
sario di polizia al procurator* 
della Repubblica, con M . Bslsam 

( V M 14) DR 9 9 * 
TIZIANCh I I gigante buono 
TRASPONTINA: I I trionto dl M*> 

ciste 
TRASTEVERE: Chisnm, con J. 

Wayne A 9 
TRIONFALE: Storia dt fffa • di 

coltello, con Franchi-lngrassia 
C 9 

VIRTUS: Inferno nella stratosfar*. 
con K. Anzai 

ACILIA 
DEL MARE: I I corsaro dell'is*** 

verde con B. Lancaster SA ft®* 

FIUMICINO 
TRA1ANO: Alfredo Alfredo, con 

D. Hoffman SA 9 

CINEMA CHE CONCEDONO 
OGGI LA RIDUZIONE ENAL • 
AGIS: Alaska, Aniene, Argo, Avo-
rio, Cristsllo, Delle Rondini, Jonio, 
Niagara, Nuovo Olimpia, Plancta-
rio, Prima Porta, Reno, Trajano di 
Fiumicino, Ufiss*. TEATRI: Dei 
Satlri, De' Servi, Rossini. 

f•••••••••tfllt•••••••••••tlllllllllllt 

ANNUNCI EGONOMICI 
»> OCCASION I L. » 

AURORA GIACOMETTI svende 
AUTENTICO SALOTTO LIBERTY 
anche peril stparatl. Alt** inli-
I* occasionlll QUATTBJOI»OHTA-
NE 21/C 
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II calcio-crisi e i presidenti 

DOVE E LA 
SERIETA'? 

Dopo tanta insoddisfa-
zione malamente espresso 
i presidenti delle societd 
di calcio avrebbero avuto 
due giorni fa nella sede 
della Lega Vopportunitd 
per argomentare appro/on-
ditamente il loro attcggia-
mento polemico, Avrebbe
ro dovuto prima di tutto 
esaminare i motivi di que-
sto malumore e contem-
poraneamente, e eviden-
te. chiamare in causa le 
ragioni profonde della 
crisi. Ma per arrivare a 
tanto sarebbe stata neces-
saria almeno la volonta di 
una seria autocritica. 

Perche, se la situazione 
k a un punto di rottura. le 
responsabilita sono pri
ma di tutto dei presi
denti, attuali e precedenti, 
sono di chi da anni si e 
assunto il compito di di-
rigere secondo precise 
scelte politiche un parti-
colare settore dello sport 
italiano, E non solo di 
sport si tratta. Ma an-
che di costume, se e vera 
quanto disse un ex mini-
stro socialdemocratico, se
condo il quale «lo sport 
pud assumere e deve gio-
care un ruolo di sempre 
maggior rilievo come fat-
tore della nostra compagi-
ne nazionale per incana-
larvi positivamente spin-
te e tensioni che tormen-
tano e agitano il nostro 
paese ». 

In tale prospettiva il 
calcio s'e rivelato strumen-
to quanto mat adeguato, 
salvo presentare pot tutti 
i suoi aspetti contradditto-
ri. ' La «passione » o il 
€ tifo * costruiti su un giro 
vorticoso di miliardi si so
no tradotti in un deficit 
che pare insanabile, in una 
situazione di bancarotta, e, 
d'altro canto, nella esaspe-
razione di certe manifesto-
zioni di malcostume (le 
invasioni di campo, le pro-
teste anti-arbitrali). 

Ma alia resa dei conti, 
quando dot tutto somma-
to i presidenti delle so

cietd avrebbero dovuto 
dissociarsi da un certo ti-
po di conduzione (della 
quale era principale ma 
occasionale accusato il 
presidente flella lega 
Stacchi) le critiche si so
no smorzate o non ci sono 
state affatto. 

Si dice che abbia funzio-
nato il ricatto messo in at-
to da Stacchi, « ricatto » 
rappresentato da undid 
miliardi da dispensare al-
le societd. Cioe il solito 
gruzzolo di milioni a co-
prire per un istante le ma-
gagne. 11 pateracchio te-
stimonia comunque la 
scarsa serieta di tutti. 

Si era persino parlato 
di una « congiura di palaz-
zo » che avrebbe dovuto 
rovesciare Stacchi, ma pa
re che di questa si sia al
ia fin fine fatto esponente 
pubblico il solo presidente 
della Sampdoria Colantuo-
7J« (che e pure tesoriere 
della Lega), spalleggiato 
dal presidente romanista 
Anzalone (questi chiedeva 
milioni in piu dei 300 pro-
messigli) e che gli altri 
€ carbonari » abbiano fat
to marcia indietro e che 
quindi tutto sia stato ridi-
mensionato. 

Le manovre di corridoio 
si accompagnano sempre 
all'opportunismo. Si dice 
che il prestito finira diret-
tamente nelle banche a co-
prire i deficit delle societa, 
che non potranno quindi 
« maneggiare > a proprio 
piacimento questa ermesf-
ma beneficiata e dovranno 
nel contempo versare an-
nualmente alia lega gli in-
teressi passivi. Ma la so-
stanza non muta. 1 quattri-
ni pubblici (come sono i 
proventi del Totocalcio) fi-
niscono in un pozzo senza 
fondo, invece di contribui-
re, attraverso gli ent'x loca-
li, a dare serio sviluppo 
e altri contenuti alio sport 
di massa. 

O. p. 

Domani a Torino la partitissima della «terza » di ritorno 

MAESTRELLI C0NTR0 LA JUVE 
pronostica una Lazio «super» 

L'allenatore biancazzurro spiega perche 
non cambia formazione - Nel furno 
calcistico importante anche Atalanta-

Milan e Inter-Sampdoria 

MAESTRELLI con CHINAGLIA ovvero il maestro e I'alllevo 

Domani sul circuito di Cecina 

Partenza Ian data 
per Franco Bitossi? 

II toscano e uno dei corridor! che vorrebbero vincere subito 

Onesti ribadisce 
le accuse al CUSI 

II presidente del CONI* aw. 
Onesti ha rilasciato Ieri una 
dichiarazione all'AIS (Agenzia 
Italiana Sportiva) nella qua
le praticamente ribadisce pun-
to per punto tutte le critiche 
gia da tempo rivolte al CUSI 
d'organismo sportivo univer-
sitario). 

Cioe Onesti ha tenuto a con-
fermare che il CONI ha pieno 
diritto a controllare le entra-
te del CUSI ed il modo di uti-
lizzazione dei fondi: se non 
altro perche I contributi del 
CONI potrebbero non essere 
necessari al CUSL In piu One
sti ha risollevato 11 problema 
dei soci del CUSI, sostenendo 

ancora una volta cheal CUSI 
figurano iscritti anche atleti 
che non ne hanno diriUo e 
che e necessaria una incfciiesta 
per sapere quante gare sono 
state realmente effectuate. 
Come si vede insomma la 
guerra continua: a prescinde-
re da chi abbia ragion© o me-
no, la situazione riman.e tesa, 
non si vede una via dl uscita, 
anzi giorno per giorrio i rap-
porti tra i due enti si dete-
riorano. E questo tobiettiva-
mente e un danno per lo 
sport, e quanto il . CONI ed 
il CUSI dovrebbero cercare di 
evitare. 

Dal nostro inviato 
Marina di Pietra Santa. 9. 
Domenica si apre la stagione 

ciclistica con il circuito di Ce
cina a mare e i direttori spor-
tivi della Filotex. San Monta
na, Magniflex e Molteni. che 
si trovano in Versilia a cura
re la preparazione dei loro 
atleti. sono concordi nel rite-
nere che la corsa di Cecina 
sara. una gara estremamente 
impegnativa. perche sara com-
battuta fin dall'inizio. ' . v 

Dal giro di orizzon'te che ab-
biamo compiuto in Versilia ab-
biamo ricavato la netta im-
pressione che quest'anno gli 
atleti siano in anticipo nella 
preparazione rispetto alio scor-
so anno. Perche? La domanda 
l'abbiamo rivolta ad Alfredo 
Martini, che per quattro anni 
e stato alia corte dei Ferretti 
di Capannoli e ora guida la 
neo debuttante San Montana 
di Franco Bitossi. 

«E' chiaro — dice Martini — 
perche quest'anno a differen-
za delle passate stagioni tutti 

Domani ad Interlagos il G. P. del Brasjle 

Fittipaldi e Peterson 
i piu veloci nelle prove 

SAN PAOLO, 9 
Domenica all'autodromo mu-

nicipale di Interlagos (San 
Paolo), si disputed il gran 
premio automobilistico del 
Brasile, seconda prova vali-
da per il campionato mon-
diale conduttori di formula 1 
1973. Dieci scuderie per un 
totale di venti pilot! parte-
eiperanno alia competizione. 

11 G.P. del Brasile, che e 

giunto alia seconda edizione, 
promette un nuovo vivace 
duello tra il campione del 
mondo, il brasiliano Emerson 
Fittipaldi, e il britannico Ja
ckie Stewtart deciso a pren-
dersi una.Tivincita. La perfet-
ta conoscenza del circuito dl 
Interlagos — dove ha corso 
fin da giovanissimo — sem-
bra tuttavia favorire larga-
mente il fuoriciasse brasi-

Dure sanzioni nel tomeo Primavera 

Wilson e Benetti: 
soltanto una multa 

La Commissione disciplinare del
la Lega calcio ha deliberates di 
alichiarare inarnmissibile 1'opposi-
lione, con procedura d'urgenza. 
del Cagliari contro la squalilica 
ptr una giornata inflitta dal giudi-
Cc sportivo a Cera; di respingere 
I'opposizione del Catania, confer-
fnando al giocatore Montanari la 
•qualilica per due giomate; di rc-
•pingere I'opposizione del Catan-
zaro, conlermando aU'allenatcre 
Renato Lucchi la squalilica iino 
• tutto il 28 l*bbraio 1973, di 
•ccogliere I'opposizione della Reg-
fiana, riducendo da due a una 
giornata la squalilica del giocato
re Vignando; di inlliggere: a Be
netti (Milan) e Wilson (Lazio) 
I'ammenda di 200 mila lire cia-
•cuno per aver rilasciato alia stam-
pa — dopo la partita Milan-Lazio 
dei 17 gennaio scorso — dichia-
razioni non conformi alle vigenti 
norma federali; a Rimbano (Na-
poli) 1'ammenda di 300 mila lire, 
per aver rilasciato alia stampa — 
dopo la partita Lazio-Napoli del 
21 gennaio 1973 — dichiarazioni 
non conformi alle vigenti norme 
federali. 

Sen prowedimenti sono stati de-
cisi dal giudice sportivo a propo 
tito della partita Arezzo-Modena 
del Campionato primavera, dispu 
tata all'inizio del mese di febbraio. 
• seguito del reclamo dell'Arezzo. 
I I giudice sportivo ha deciso: di 
Inlliggere all'Arezzo 1'ammcnda di 
•tezzo milione di lire-, di inllig-

Sre a Baldi (Arezzco. espulso 
I campo, la squalilica per due 

" nata; dl inlliggere a Barbatl 

(Modena), ammonito e poi espulso 
dal campo. la squalifica per due 
giornate; di inlliggere a Tazzioli 
(Arezro) la squalifica per una gior
nata; di inlliggere I'ammonizione 
a Quattrini (Modena) per protests 
nei ^onfronti dell'arbitro; di in-
llig^cre al dirigente Giuliano Sili 
(Arr-zzo) 1'inibiz one a ricoprire ca-
richu federali e social! ed a svol 
gere qualsiasi altiviia sportiva a 
tutto il 9 epnle 1 9 / 3 ; di infligge 
re all'aMenatore dell'Arezzo, Mano 
Caslaldi, la squalifica a tutto il 9 
marzo 1973; di annullare la gara 
in oggetto 

Altre ventiquattro giornate di 
squalifica a giocatori e anche ini-
bizioni a dingenti e squalifica di 
un allenatore sono state poi deciso 
dal giudice sportive per le altre 
partite dei giorni 1 , 3 e 4 feb
braio scorso del Campionato pri
mavera. Sono stati squalificati i 
seguenti giocatori: per quattro gior
nate De Pascalis (Bari) . per tre 
giornate Sambucco (Lazio) e Tra 
liani (Lazio). per due giornate 
Migliore (Lazio). Pollina (Paler 
mo) . Vanmni (Foggia) e Oe Vec-
chi (Mi lan) , c per una giornata 
Barbaglio (Sorrento), Ludvig (Trie-
stina). Mammi (Rcggiana), Rossi 
(Fiorcntina), Grespi (Mantova) e 
Bianco (Triestina). 

L'inibizione a ricoprire cariche 
federali e sociali e a svolgere qual
siasi attivita sportiva a tutto il 9 
aprile 1973 e stata inflitta a Carlo 
Rapp, dirigente della Lazio; la squa
lifica; pure fino al 9 aprile pros-
timo, a stata Inflitta aU'allenatora 
della Lazio, Paolo Carosl. 

liano. 
Nel duello sembra probabi-

le Tinserimento dello svizzero 
Clay Regazzoni: egli si e di-
chiarato infatti fiducioso cir
ca l'esito della gara sottoli-
neando che nel G.P. d'Ar-
gentina e stato aassurdamen-
te perseguitato dalla sfor-
tuna ». 

Comparando le medie ora-
rie delle piste sulle quali sa-
ranno disputate le 15 prove 
ufficiah del campionato mon-
diale del 1973, Interlagos pu6 
classificarsi in una posizione 
intermedia. Meno « veloce » di 
Monza (Italia), Mosport (Ca
nada). Watkins Glen (USA), 
Zeltweg (Austria), Nurburg-
ring (Germania), Silversto-
ne (GB) e Kyalami (Sud 
Africa), consente invece ve
locity piu elevate dei circuiti 
di Monjuisc (Spagna), Zol-
der (Belgio), Montecarlo (Mo
naco), Anderstop (Svezia), 
Paul Ricard (Francia) e Zand-
voort (Olanda). 

II G.B. del Brasile sara di
spu ta to su 37 gin per un to
tale di 294.5 chilometri. 

E' state intanto annuncia 
to aagli organizzatori che. in 
raso di pioggia. la gara ver 
ra disputata Iunedi 12 Con 
tro tale eventuality si e pro 
nunciato il beiga Jackie Ickx 
della Ferrari: « soltanto se non 
csistessero pneumatici specia-
h per la pioggia — ha det-
to — tale misura troverebbe 
una giustificazione: i piloti so
no pagati per correre con 
qualsiasi tempo ». 

Dal canto suo Nannl Galli, 
il pilota italiano della « Frank 
Williams Racing Team* che 
sara al volante di una Iso 
Rivolta, ha detto. «se riusci-
rd a piazzarmi fra i primi 
dieci mi dar6 per soddisfat-
to La mia esperienza in for 
mula 1 e purtroppo limi 
tata ». 

Intanto 11 brasiliano Emer
son Fittipaldi e lo svedese 
Ronnie Peterson con le loro 
Lotus 72/D hanno ottenuto 
I migliori tempi nelle pro
ve non ufficiali. 

gli atleti hanno iniziato anti-
cipatamente gli allenamenti. 
Innanzi tutto perche occorre 
una maggiore preparazione se 
si vuole competere con gli at
leti stranieri i quali, come e 
nolo, arrivano alle nostre cor
se gia rodati con migliaia di 
chilometri all'attivo e quindi 
in grado di sopportare subito 
la fatica. 

- € In secondo luogo perchi — 
e questo e il lato postivo — i 
vafi "ieyatprig^ daprgma^re-, 

LAKE PLACID (New York), 9 
.' TJ tedesco Wolfgang Zimme-
rer e stato il piu veloce nella 

- - -* - , » . -W l m a s**16 dl prove in-Vista 
spingere I'assolty ^i&^fcgich- ^jpi campionati- mondiali- di cant 'passati nelle pJe projes-
sionistiche. Giovani desideros't 
subito di mettersi in luce e di 
cogliere subito un'affermazio-
ne... Atleti freschi di energie 
che possono mettere in diffi-
colta i vari big. Ecco perche 
i "senatori" quest'anno han
no anticipato la loro prepara
zione ed ecco spiegato anche 
perche il circuito di Cecina 
assume un'importanza e una 
veste diverse. Non si trattera 
cioe della solita kermesse, una 
corsa da due soldi, ma sara 
una gara che vedra impegnati 
tutti: senatori e nuove leve. 
Gia fin da domenica scorsa 
si potranno trarre elementi 
utili per giudicare I'atleta pfu 
in forma, in grado di cogliere 
immediate successi... Del resto, 
la conferma che sin dalle pri
me battute si pud vedere chi 
& gia a buon punto, ci yiene 
da Francioni che lo scorso an
no, dopo aver vinto proprio il 
circuito di Cecina, si impose 
anche a Laigueglia e in altre 
gare... >. 

Franco Bitossi e uno di quel-
li che vorrebbero vincere su
bito e lo dimostra Timpegno 
e il puntiglio con cui in questi 
mesi invemali si e preparato 
e allenato. Bitossi, sara sen-
z'altro uno dei protagonisti 
della corsa di Cecina. 

In lizza ci saranno al com-
pleto la San Montana, la Fi
lotex dei fratelli Moser (Fran
cesco scalpita come un pule-
dro e vorrebbe subito imporsi 
all'attezione degli sportivi con 
una brillante affermazione), la 
Magniflex capeggiata da Boi-
fava e Fabbri, la Molteni. nel
le cui file e'e Paracchi, an-
ch'egli neodebuttante. smanio-
so di farsi notare. E' atteso 
1'arrivo anche della GBC. In
somma 1'awio del ciclismo in 
Toscana e piuttosto promet-
tente. 

Giorgio Sgherri 

totocalcio 

Afalanfa-Milan 
Fiorcntina-Verona 
Inter-Sampdoria 
Juve-Lazio 
Vicenza-Napoli 
Palermo-Cagliari 
Roma-Bologna 
Temana-Torino " 
ArezzaVarese 
Ascoli-Cafanzaro 
Genoa-Cesena 
Venezia-Savona 
Rtmini-Lucchese 

1 x 2 
1 X 

. 1 X 
X 
1 
x 2 
1 
x 1 7 
1 X 
1 
X 
1 
X 

Da oggi 

i mondiali 

di bob a due 

bob a due in programma do
mani a Lake Placid. Zimmerer 
ha coperto il tracclato di 1600 
metri in un primo 10 secondi 
e 26 centesimi. Al secondo po-
sto il bob dello svizzero Fritz 
Luedjun.. .> • 

L'itaUano Giorgio Alvera 
che in mattinata era primo 
con 11 tempo di 1'10"54 e retro-
cesso a fine giornata al quar
to posto, dinanzi al connazlo-
nale Oscar D'Andrea quinto. 

La giornata calcislica di do-
mani si preannuncia ricca di 
interesse, per Vallettante occa' 
sione che si presenta alle im
mediate inseguitrici di guada-
gnare terreno nei confronti 
delle compagini di testa. Gli 
incontri « clou > sono in pro
gramma a Torino, Bergamo, 
Milano e Firenze, ove si gio-
cano rispetiivamente Juven-
tus-Lazio, iAtalanfa-Miian, In
ter-Sampdoria e Fiorentina-Ve-
rona. Un ulteriore motivo di 
richiamo d rappresentato dal 
ritorno della Roma davanti ai 
propri sostenitori, dopo due 
mesi di assenza, dovuta come 
e noto, agli incident! di Ro
ma-Inter. 

L'attuale capolista del cam
pionato, il Milan, sard ospite 
dell'Atalanta e il suo compito 
non sara certamente agevole. 
I bergamaschi, infatti, hanno 
perso una sola volta davanti 
al pwbblico amico e, per di 
piu, avranno dalla loro parte 
la determinazione di chi vuole 
rimediare ad una situazione di 
classifica parzialmente com-
promessa. 

L'lnter, dal suo canto, fard 
gli onori di casa alia squadra 
di Heriberto e tentera, sicura-
mente, di cancellare con un 
colpo di spugna le ultime de-
lustoni fatte patire ai propri 
sostenitori. 1 viola, invece, 
nella gara interna con il Ve
rona, cercheranno di mettere 
a frutto nel miglior modo pos-
sibile la splendida occasione 
che si offre loro, di inserirsi 
addirittura nel €giro-primato*. 

Ed ora la Lazio. I biancaz-
zurri si presenteranno a To
rino con la mal celata spe-
ranza di realizzare il colpo 
gobbo, con la speranza, cioe, 
di tornarsene a Roma con tut
ti e due i punti nel carniere. 
II campionato dei laziali e sta
to, fino a questo momenta, 
spettacoloso, considerato che 
solo lo scorso anno la com-
pagine di Lenzini militava nel
la serie cadetta. 

Gran parte del merito per 
J successi conseguiti va, ov-
' viamente, al tecnico, ma Mae-
strelli si vede ora rimprovera-
re, dagli stess't tifosi di fede 
oiancazzurra, di essere troppo 
titubante nell'operare, in seno 
alia formazione, quei cambia-
menti che potrebbero permet-
tere alia squadra di effettua-
re un ulteriore balzo di qua
nta. Ieri abbiamo avvicinato 
l'allenatore della Lazio, appun-
to per ascoltare la sua linea 

Mercoledi Alt 
contro Bugner 

totip 

I Corsa: 

I I Corsa: 

I I I Cona : 

IV Corsa: 

V Corsa: 

V I Corsa: 

1 X 
x 2 
1 
X 
1 
X 
X 
X 
1 1 2 
1 2 1 
X X 
x l 
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Allenandosi e preparandosi per ii grande incontre della sua 

camera in questa citta del gieco dove I'azzardo e legale, 
I'angto-ungherese Joe Bugner, campione europeo dei massimj 
di pugilato, evila meticolosamente le macchinette emangia-
soldi >, i dadi e le carte. 

Dal combartimento contro Muhammad All il 14 febbraio 
prossimo, Bugner ricavera una bona di 1M.MQ dollari (M 
milioni di lire circa), ma dichiara convinto che «i l denaro 
e troppo dure da guadagnare per un pugile per poterlo spre-
care nel ventre di macchinette ingorde, ai dadi o alle carte ». 

Eppure, non e il denaro, dice II 22enne. pugile europeo, 
che lo ha convinto • giocare e tentare le sue a chances > 
contro Ali sul ring del palazzo dei congress], il c Convention 
Center*, di Las Vegas. 

• Ho accettato di battermi contro All perche in caso di 
vittoria ricevero una spinta in direzione del titolo mondiale, 
non per i soldi», dice il campione europeo. « Una volta che 
uno ha vinto il titolo mondiale, altera, si, che pud parlare 
di soldi», ha aggiunto. Tuttavia, il compito che si prefigge 
Bugner e tutfaltro che facile ed agevole. 

La maggioranza dei critici pensa che mentre Frazier ha 
una potenza devastatrice nel pugno, Bugner non pvo stare 
alia pari con la tecnlca pugilistka di Ali. E ora e'e anche 
un Foreman che ha dhnostrato di pessedere potenza • scuola. 
Bugner fa capire dl essere pronto ad accettare uno scontro 
con l'attuale campione del mondo, solo che rietca a uscire 
vincitore dal combattlmento con All. Nella foto: Bugntr. 

di difesa dalle accuse sopra 
esposte. 

<t E' vero, mister — abbia
mo domandato — che lei ten-
de a rimarrare eccessivamen-
te la differenza fra titolari e 
riserve non concedendo ai 
rincalzi, che pure si allenano 
coscienziosamente, le neces-
sarie possibilita di emergere 
in partite di campionato? a. 

— «Innanzi tutto — ha re-
plicato Maestrelli — tengo a 
precisare che stiamo parlando 
della squadra terza in classifi
ca, e non mi sembra, quindi, 
che non esistano le condizioni 
obbiettive per formulare una 
accusa del genere*. 

« Ma le osservazioni — insi-
stiamo — nascono appunto dal 
timore di vedere la sua squa
dra accontentarsi della posi
zione attualmente raggiunta, 
senza giocare le opportune 
carte per raggiungere un tra-
guardo di prestigio assoluto, 
e poi, andando a cavillare, 
scopriamo che nelle ultime 
otto partite avete vinto una 
sola volta ». 

iSi, e vero, negli ultimi 
tempi abbiamo incontrato pa-
recchie difficolta ad andare 
in gol, ma do 4 dipeso dalla 
taitica di gioco sfacclatamente 
difensiva adottata dagli aover-
sari. Del resto, anche le na-
ztonali di Italia e Inghilterra 
hanno dovuto accontentarsi dt 
un pareggio, nelle partite gio~ 
cate contro Turchia e Galles. 
Cib dimostra, mi sembra, come 
il nostro problema sia quello 
tipico delle squadre che si ba-
sano sul gioco d'attacco, quan
do sono costrette a giocare 
contro avversari chiusi a ric-
cio davanti alia propria 
area ». 

«Anche accettando per va-
lida questa tesi, e evidente 
che la Lazio non potra rischia-
re di non vincere piu una par
tita soltanto perche l'antago-
nista le si parera massiccia-
mente dinanzi. Una scappatoia 
dovra pure esserci, per esem-
pio concedere un periodo di 
riposo a Re Ceccohi o Frusta-
lupi ed immettere a centro-
campo un elemento veloce e 
guizzante come Mazzola ». 

cCome ho gia detto prima, 
.— ha risposto ancora Mae
strelli — non ritengo sia op-
portuno operare sostituzioni in 
un complesso che, non scor-
diamocelo, ha perduto una so
la volta in diciassette gare 
disputate. lnoltre, non vorrei 
che si drammatizzassero trop
po alcune nostre eventuali in-
certezze, in fin dei conti ve-
niamo dalla serie B e quindi 
c4rte nostre difficolta di adat-
tamento sono inevitabili». 

€ D'altra parte — continuia-
mo — domenica avrete di fron-
te una squadra tutfaltro che 
votata alia difesa, considerato 
che fin da Iunedi i bianconeri 
hanno annunciato di puntare 
dritti alia vittoria ». 

*&&; infatti. Ma la Lazio 
non stard certamente a guar-
dare, con le compagini di gri-
do i miei ragazzi hanno sa-
puto sempre esprimersi al 
massimo. A noi, e chiaro, sta-
rebbe benissimo un pareggio, 
ma non scartiamo a priori la 
ipotesi di appropriarci dell'in-
tera posta in palio e anche i 
giocatori sono psicologicamen-
te preparati a cid >. 

Per concludere, mister, fuo-
ri il pronostico! «No, assolu-
tamente, non e questa la par-
tita adatta per formulare pre-
visioni >. 

<E allora si spogli un atti-
mo dei panni di allenatore e 
finga di compQare la schedi-
na del-totocalcio. Juventus La
zio?... > c ...2 secco ». 

Guido Dell'Aquila 

Oggi premiozione 

dei ciclisti UISP 
Oggi alle ore I I avra luogo 

la premiazione annuale delle so
cieta, atleti e dirigenti aderen-
ti alia Lega regionale di cicli-
smo UISP presso la sede del-
rUISP di Zona della Magliana 
Nuova (ConsuHe Popolari), via 
Vaiano 23, Roma. 

Saranno premiati, fra gli al
tri, i component! della rappre-
sentativa dell'UISP Roma che 
ha partecipato al Tour de Bra-
sov in Romania conquistando 
con Vitfore Fagioni la vittoria 
nell'ultima tappa e, con lo stes-
so corridor*, il primo posto nel
la classifica finale del G. P. 
della montagna. 

Premi special? andranno an
che al campione regionale UISP 
della cateesria Allievi Giovanni 
Del Mastro e al vincitore della 
Leva UISP 1972 Sergio Gianca-
terini, entrambi del G.C. Clvi-
tavecchiese, nonche al OS. Ja-
go Mosca di Roma, al Club Ci-
clospoHivi dell'Alitalia, all'eior-
diente Luigl Ceccarini della Pol. 
Tarquinia e al diriflente della 
UISP Casalotti slg. Napoleone 
Bracaglia. 

Al termine della premiazione 
si procedera al rinnovo delle ca
riche in seno alia Lege di ci
clismo latlale dell'UISP. 

pensioni 
In giudizio 
contro 1'INPS 

Ho un giudizio in corso 
contro l'INPS. 

Nel settembre scorso ml 
faceste sapere che la causa 
sarebbe stata discussa il 
3-10-1972. In verita io fui 
chiamato dieci giorni pri
ma a visita peritale. Da al
lora sono trascorsi circa 
tre mesi senza avere alcu-
na notizia. 

ANTONIO GALLO 
Pompei (Napoli) 

, Ci risulta che per quan
to riguarda la tua verten-
za con l'INPS, e stata fis-
sata un'udienza per le con
clusion in data 6 marzo 
1973. Ti facciamo, inoltre, 
presente che tl 18 settem
bre u.s. e stata depositata 
una penzia che sposta al 
1970 la decorrenza della 
tua domanda di pensione 
per invalidita presentata il 
24-11-1967. 

Non ti resta, quindi, che 
attendere il risultato delle 
conclusioni del 6 marzo del 
c.a. sperando che non ci 
siano ulteriori rimandi. 

Riliquidazione 
awenuta 

Sono un pensionato per 
invalidita dell'INPS dal 
1957. La mia pensione in 
origine mi fu liquidata in 
L. 10.380 menslli. Con i suc-
cessivi aumenti sono arri-
vato a peTcepire, con de
correnza 1-7-1972, L. 30.000 
al mese. 

Desidererei sapere se in 
base alia recente legge del-
l'agosto 1972 spetta anche 
a me la rivalutazione della 
pensione. 

Faccio presente che dopo 
il pensionamento ho lavo-
rato per altri 13 anni e 
nell'aprile 1971, dopo aver 
fatto domanda di riliquida
zione, l'INPS di Napoli mi 
ha informato dell'awenu-
ta riliquidazione senza dar-
mi fino ad oggi alcun au-
mento. Come mai? 

RAFFAELE MARTINO 
Segretario della Sezione 
del PCI di S. Croce di 

Chiaiano (Napoli) 

Se l'INPS di Napoli nel 
luglio scorso ti ha comu-
nicato Vavvenuta liquida-
zione della tua pensione 
senza corrisponderti alcun 
acconto vuol dire che a ta
le data tu eri titolare di 
pensione integrata al mi-
nimo (per la tua categoria 
di pensionato di eta infe-
riore ai 65 anni competono 
L. 25250 mensili fino al 30 
giugno 1972 e L. 30.000 dal 
l°-7-1972). 

Ora, poichS in base alia 
legge dell'11-8-1972 n. 485 
la percentuale di aumento 
spettante ai titolari di pen
sione con decorrenza dal 
1952 al 1957 e del 40% del
la pensione contributiva in 
godimento al 30 giugno del 
1972, se confronti il pro-
spetto di liquidazione del
la pensione che l'INPS ti 
ha inviato, a suo tempo, 
potrai dedurre se ti com
pete o meno Vaumento. 

Tale prospetto, infatti, 
oltre all'importo di lire 30 
mila che tu riscuoti men-
silmente dall'1-7-1972 (pen
sione integrata al minimo), 
riporta anche Vimporto del
ta pensione calcolata in ba. 
se ai contributi da te ef-
fettivamente versati. Detto 
importo lo dovrai maggio-
rare del 40% e se dal cal-
colo risulterd una pensio
ne superiore a L. 30.000, 
indubbiamente, entro mar
zo del 1973 ti vena corri-
sposta la pensione aumen-
tata e relativi arretrati a 
partire dall'1-7-1972. Se, 
invece, Vimporto e infe-
riore a tale minimo, l'INPS 
continuera a corrisponder
ti il trattamento di lire 30 
mila mensili che, -come e 
noto, dall'1-1-1973 per ef-
fetto dello scatto della sca-
la mobile sara portato, per 
la tua categoria, a L. 31.650 
al mese. 

Complessita 
del calcolo 

Sono un pensionato ul-
trasessantenne che vive, co
me tanti altri, con la scan-
dalosa cifra di 32.000 lire 
al mese. Sono andato in 
pensione per invalidita dal 
1936. Ho letto sul giornate 
che per la prima quindici-
na di ottobre l'INPS avreb
be dovuto corrispondere 
un aumento od una tan-
turn di L. 30.000. Detto au
mento ce stato, ma solo 
per pochi in quanto dopo 
la rituale fila allTJfficio 
Postale ho visto che alcu-
ni hanno beneficiato di 
questa eiargizione, mentre 
per me niente. Perche? 

VITTORIO MONTALDI 
Roma 

Effettivamente nel set
tembre u.s. apparve sui 
giornali un comunioato del
l'INPS co.i il quale veniva 
fatto presente che, ultima
te le operazioni previste 
dalla legge dell'll agosto 
1972 n. 485 per il pagamen-
to dell'acconto di L. 30JM0 
ai soli pensionati dett'assi-
curazione generate obbliga-
toria dei lavoratori dipen-
denti titolzri di pensione 
con decorrenza anteriore 
al l°-5-1968, Vacconto stes-
so sarebbe stato messo in 
pagamento dal 6 ottobre 
dello stesso anno in poi 
soltanto a favore di coloro 
che fruivano di una pen
sione mensile di importo 
superiore ai trattamenti 
minimi di L. 30J000 o di 
L. 32.000 mensili. 

Per gli altri, invece, in 
considerazione della com
plessita dei calcoli previsti 
per la rivalutazione ed an
che perchi Vaumento a-
vrebbe potuto, in molti ca
st, concretarsi in poche li
re od addirittura non es
serci per niente, l'INPS 
aveva dichiarato che il con-

teggio era in corso e che, 
comunque, tutti sarebbero 
stati soddisfatti entro il 

' mese di marzo 1973. 
Ti facciamo quindi pre-

sente che anche se tu rien-
tri tra quelli che non han
no avuto diritto all'accon-
to delle I. 30.000, avrai, in
vece, diritto, secondo quan
to previsto dall'art. 3 del
la legge dell'11-8-1972, dato 
che sei andato in pensio
ne nel 1956, all'aumento del 
40% della pensione di cui 
tu godevi al 30-61972 pri
ma che venisse integrata al 
minimo di L. 32.000. 

Non ci hai detto quale 
era a tale data Vimporto 
della tua pensione; perb ti 
facciamo presente che se 
dal calcolo risulterd un 
importo inferiore a lire 32 
mila mensili, l'INPS met-
tera in pagamento tale ul
timo importo. 

Invalidi 
civili 

Son un invalido civile. 
In passato percepivo li
re 8.000 al mese, poi 
ebbl lire 12.000 e dal 1 lu
glio 1972 lire 18.000. 

Ritengo che tutti gli inva
lidi civili totalmente inabl-
li, come nel mio caso, deb-
bano, invece, percepire la 
loro pensione aumentata 
da 12.000 a 18 000 lire al 
mese fin dal magglo 1971 
e da 18.000 a 24.000 lire dal 
luglio 1972. Inoltre deside
rerei sapere perche e'e 
molto disguido nella ero-
gazione degli assegni, che 
continuano a pervenire tra-
mlte l'ECA. mentre potreb
bero essere inviutt diretta-
mente all'interessato. 

VINCENZO RENZULLO 
Nola (Napoli) 

Se, a suo tempo, sei sta
to riconosciuto totalmente 
inabile dal medico provin
ciate e Vassegno di lire 18 
mila mensili ti e stafo con-
cesso soltanto dal luglio 
1972, ti consigliamo, per 
ottenere gli arretrati, di 
inoltrare un esposto alia 
Prefettura di Napoli. Cib 
in quanto, com'e noto, gli 
inabili per una riduzione 
della capacitd lavorativa 
nella misura superiore ai 
2/3 ma non totalmente ina
bili e quindi ancora recu-
perabili, hanno diritto in 
base alle vigenti norme a , 
lire 12.000 mensili, men
tre i totalmente inabili 
hanno diritto a lire 18.000 
dal maggio 1971. 

Ti facciamo, inoltre, pre
sente che esiste anche una 
proposta di legge la quale 
prevede Vaumento dell'as-
segno per i totalmente ina
bili da lire 18.000 a lire 24 
mila mensili. 

Ci risulta, altresi, che la 
erogazione dell'assegno at
tualmente corrisposto tra-
mite l'ECA, vend resa piu 
celere ed agevole median-
te Vemissione di un uli-
bretto di Stato» che sa
rd fatto e consegnato agli 
aventi diritto, ci assicura-
no, quanto prima. 

Rivalutare 
le « f acoltative » 

Faccio presente che in 
questo ultimo ventennio 
tutte le pensioni dell'INPS, 
ad intervalli, sia pure in 
misura non ancora adegua-
ta aU'attuale costo della 
vita, hanno avuto dei mi-
glioramenti; mentre le 
pensioni facoltative sono 
rimaste sempre dello stes
so importo estremamente 
irrisorio. 

Alcuni mesi fa il quoti-
diano fioxentino «La Na-
zionen, ha pubblicato 11 
caso di una signora la qua
le dopo aver versato con 
immani sacrifici la somma 
complessiva di lire 3001000, 
nel 1952 si e visto arriva
re una pensione mensile dl 
lire 2500 che alia distanza 
di 20 anni e rimasta sem
pre dello stesso importo. 
Non e tutto qui: i pensio
nati sociali che non hanno 
mai versato niente percepi-
scono 19.000 lire mensili 
suscettibili ancora di au
menti per effetto di even
tuali altri scatti della aca-
la mobile. 

L'INPS non e un Istituto 
di beneficenza, ragion per 
cui dovrebbe trattare me-
glio chi gli affida il pro
prio denaro. 

Ho anche inviato un e-
sposto a S.E. il Presidente 
della Repubblica il quale 
mi ha assicurato di aver 
prowejuto a richiamare 
sull'argomento l'attenzione 
della Presidenza del Consl-
glio dei Ministri. Vi pre-
ghiamo di fare anche vol 
qualcosa per la nostra ca
tegoria. ' 
Padre A. EVELINO RICCI 

Pietrasanta (Lucca) 
La sua rimostranza & phi 

che legitiima. Del probl*-
ma ci siamo occupati lo 
scorso anno ripetute altre 
volte in questa nostra TU-
brica; senonchi gli org"ant 
che dovrebbero decidere 
fanno sempre Vorecchio da 
mercante. 

I motivi a giustificazio
ne del mancato accogli-
mento delle nostre ncftie-
ste sono sempre gli stessi: 
a difficolta di bilancio*. 

Da parte nostra abbiamo 
voluto sentire l'INPS in 
merito al problema di che 
trattasi ed al riguardo d 
risulta che proprio in que
sti giorni il detto Istituto 
sta studiando la possibilita 
di venire incontro a qu*> 
sta categoria di pensionati 
fino ad oggi effettivamen
te trascurati. 

Non dobbiamo dimen-
ticare che ci troviamo di 

• fronte a persone che a suo 
tempo hanno versato al-
l'INPS somme con grundi 
sacrifici anche perche. cer
tamente, la maggior parte 
di loro non avevano abbon-
dantl fonti di re&Aito. 

A cura di F. VITEM 

..''' •s-. i t i fU^f';1^"'* ' ->>-.--' 
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Germania, Inghilterra e Francia cercano una posizione comune 
m — — — * — . • - . . — . ^ ^ _ ^ ^ ^ _ _ 

* \ i ' ' ' * ' ' -

vertice monetario a tre 
un'altra giornatadi crisi 

leri la speculazione sul dollaro si h estesa in Francia ed Olanda — L'azione degli Stati Uniti per imporre un muiamento nei 
rapporti di cambio — Colloqui giapponesi-americani a Tokio — I governatori delle banche centrali si riuniscono a Basilea 

Commovente cerlmonia 

• Mosca 

L'ltolia 

onora tre 

partigiani 

sovietici 
L'ambasciatore Sens! de

cora alia memoria tre so

vietici caduti combattert' 

do net nostro Paese 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 9 

Nel corso di una semplice e 
commovente cerimonia l'am
basciatore ltaliano a Mosca, 
Federico Sensi ha consegnato 
questa sera alle autorlta so-
vietiche tre medaglie, una di 
argento e due di bronzo, alia 
memoria di tre cittadini so
vietici caduti in Italia nel cor
so della Reslstenza partlgtana. 
Le medaglie sono state prese 
in consegna dal generale d'ar-
mata P. I. Batov, presidente 
del comitate sovietico del ve
teran! di guerra. Alia cerimo
nia, svoltasi nell'ambasciata 
d'ltalla, hanno assistito tra 
gli altri il vice ministro de
gli esteri sovietico I. N. Zem-
skov, i general! F. F. Kuznet-
sov e Kuzouskov e numerose 
personal ita civili e militari. 
Da parte italiana erano pre-
aenti il personate dell'amba-
sclata al completo ed un grup-
po di connazionali che abitano 
a Mecca. 

Ecco 1 nomi del tre eroi 
sovietici: Vassill Zakharovic 
Pivovarov, caduto nell'Appen-
nino piacentino il 21 novem-
bre 1944, Georgij Dmitrievic 
Varasashvili, caduto a Vitto-
Tio Veneto il 6 febbraio 1945, 
Gregory Anerianov, caduto in 
Val Trebbia nel dicembre 1944. 

• II loro esemplare compor-
tamento — ha detto l'amba
sciatore Sens! nel suo breve 
discorso — offre ulteriore ri-
prova del natural! sentiment! 
di generosita dei popoli del-
lTJnlone Sovietica, e certa-
mente fu, per quanti ebbero 
la ventura di esseme testi-
moni, esempio non dimentica-
to di condotta morale e civile 
In un momento in cui gli Ita
lian! vivevano un periodo dif
ficile della loro storia». 

Dopo aver reso omaggio al 
valore morale del sacrificio 
dei caduti, Sensi ha concluso 
affermando che «il modo mi-

f liore per onorare questi eroi 
quello di promuovere ed in-

crementare sempre piii rami-
-cizia e la collaborazione ita-
lo-sovietica, che costituisce es-
sa stessa non trascurabile ele-
mento della concordia e del
la pace a cui tutti aspiriamo ». 

Nella sua risposta il gene-
rale Batov ha ricordato che il 
volume di Mauro Galleni 
«Partigiani sovietici nella re-
sistenza italiana», ha docu-
mentato che «circa 5 mila 
sovietici hanno combattuto 
fianco a fianco con i parti
giani italiani contro il nazi-
6mo», e che coltre 400 di 
essi sono caduti in combatti-
raento, rimanendo per sem
pre sepolti nel suolo italiano. 
Tra di essi, l'eroe dellUnione 
Sovietica Poletaiev*. 

Noi sappiamo, ha affermato 
{>iu avanti Batov «quanto do-
ore, quante disgrazie e soffe-

venze ha portato il fascismo 
al popolo italiano, spingendo-
lo sulla via delle guerre di 
conquista. La storia della Re-
sistenza e una gloriosa pagina 
della cronaca eroica di un po
polo di talento e amante del
la liberta quale e il popolo 
italiano. Mai sara cancellato 
dalla nostra memoria il co-
raggio dei figli di papa Cervi, 
della famiglia Pergetti, e di 
altre famiglie che corsero il 
rischio di perdere la vita pur 
di salvare i partigiani sovie
tici. Noi rendiamo omaggio al
ia memoria di don Pasquale 
Borgo che ha aiutato i nostri 
compatriot! pagando per que-
sto con la propria vita. Per 
questi atti di aiuto un gruppo 
di cittadini italiani e stato in-
signito di onorificenze sovie-
tiche>. 

A conclusione del suo di
scorso, il generate sovietico 
na detto che nil mlglior mo-
numento a chi e morto com-
battendo il nazifascismo, per 
la pace e la liberta dei popoli, 
sari la lotta contro 1 nodi del
la tensione, per la sicurezza 
europea, per I'affermazione 
dei principii della coesisten-
xa pacifica, contro la rina-
scita del fascismo. per il con-
solidamento della pace e del-
1'amicizia tra i popoli». 

A quanto risulta dalle mo-
tivazioni delle medaglie, Pivo
varov, catturato ferito dopo 
che da solo aveva impegnato 
un reparto di nazifascisti per 
permettere al suo gruppo di 
ripiegare, fu fuel late Vara
sashvili e Anerianov ebbero 
un destino analogo: il primo 
timasto senza munizioni e il 
•econdo ferito, prefer! rono to-
gilersi la vita piuttosto che 
arrendersi. 

Romolo Caccavale 

La chiusura della settimana 
dei mercati finanziari ha vi-
sto una sorta di « assalto fi
nale > della speculazione alle 
monete di cui si vuole impor
re la rivalutazione. La banca 
centrale della Germania oc
cidental ha dovuto accettare 
un altro miliardo di dollari 
nella prima opera di apertu-
ra degli sportelli: poi gli ac-
quisti sono continuati e manca 
un bilancio certo della gior
nata. La banca centrale del-
l'Olanda, finora toccata mar-
ginalmente, e stata costretta 
ad acquistare 168 milioni di 
dollari in quanto il fiorino si 
pensa seguira la sorte del 
marco in caso di rivalutazio
ne. Anche a Parigi, nonostan-
te il c doppio mercato» dei 
cambi ed i controlli, la ban
ca centrale ha dovuto fare 
degli interventi il cui costo 
non e stato reso noto. 

Al termine della giornata e 
stata annunciata improvvi-
samente la convocazione a 
Parigi di un «vertice» dei 
ministri finanziari della Ger
mania occidentals Helmut 
Schmidt, dell'Inghilterra, An
tony Barbet e della Francia, 
Giscard d'Estaing. Verso le 
ore 20 di ieri i ministri ingle-
se e tedesco erano gia arrivati 
nella capitale francese. II bi-
sogno di una concertazione na-
sce dalla necessita di opporre 
alia speculazione argini piu 
validi, alia riapertura di lu-
nedi. oppure di cedere alia 
pressione degli Stati Uniti. Le 
medesime question! sono state 
discusse, all'inizio della setti
mana, nel Comitato monetario 
della Comunita economica eu
ropea ma evidentemente non 
vi sono le condizioni per una 
presa di posizione unitaria dei 
nove paesi ed il governo del
la Germania oecidentale pen
sa che sia piu difficile, e 
d'altra parte sufficiente, ten-
tare un'azione concertata con 
gli altri due principali paesi 
della Comunita. D'altra parte. 
non e questa la prima occa-
sione in cui si manifesta al-
nterno della CEE un «diret-
torio a tre». D mancato in
vito del governo italiano ha 
senza dubbio un significato 
preciso dal momento che il 
ministro del Tesoro. Malago-
di, e forse l'unico esponente 
di un governo europeo che 
ha perorato a favore della 
posizione statunitense di col-
legare la riforma del siste-
ma monetario internazionale 
alia trattativa commerciale, 
collegamento che consente la 
trasformazione della crisi mo-
netaria in strumento di un piu 
pesante ricatto che giunge fi-
no alia minaccia di applicart 
nuovamente la sovrattassa sui
te esportazioni europee nel ca 
so che sul piano monetario 
non venga concesso agli USA 
cid che chiedono. 

Ieri negli Stati Uniti, sulla 
stampa e negli ambienti del 
Congresso. e continuata la 
campagna a favore delle < mi-
sure dirette> per imporre ad 
alti paesi la rivalutazione del
le monete. Si parla di uno 
< squilibrio fondamentale » 
che avrebbe indebolito il dol
laro. falsando totalmente i 
dati della situazione: secon-
do i dati ufficiali che la stam
pa utilizza per imbelleltare la 
politica di Nixon nel 1972 gli 
Stati Uniti sono stati il pae
se dove 1'inflazione e stata 
minore. con un aumento dei 
prezzi del solo 3% In Europa 
i prezzi sono aumentati, inve-
ce, del 6% come minimo (in 
Germania del 6.5%). L'infla-
zione. cioe, apparentemente 
ha svalutato piu il marco te
desco che il dollaro; ma sul 
piano monetario gli america-
ni chiedono esattamente 1'in-
verso, con la rivalutazione 
del marco e la svalutazione 
del dollaro. 

Vi sono due possibility: 1) 
i dati ufficiali sull'inflazione 
negli Stati Uniti sono falsi, 
fabbricati per imbonire l'opi-
nione pubblica per elezioni e 
gli « amici» all'estero; 2) il 
livello di inflazione non conta 
piu niente. per i responsabili 
dell'economia americana, co
me metro di aggiustamento 
dei rapoprti valutari in quanto 
per essi la moneta e soltanto 
un mezzo come un altro per 
imporre un rapporto imperia-
listico (in questo caso U pa-
gamento da parte degli allea-
ti di una parte degli 84 miliar-
di di dollari di spese militari 
posti a bilancio). Quest'ultima 
ipotesi spiega il rifiuto di ac-
celerare i tempi per ricosti-
tuire un valido sistema mone
tario internazionale nel quale 
gli € aggiustamenti » dei cam
bi awengano in base all'in-
flazione subita dalle rispetti-
ve monete e ai corrisponden-
ti spostamenU di riserve. 

Ambedue questi fatti hanno 
dei fondamenti precisi. Nel 
mese di dicembre, ad elezioni 
passate. lamministrazione Ni
xon ha reso noto che i prez
zi deH'alimentaz:one erano 
aumentati del 18%. Inoltre 
vengono fatte distinzioni di-
scutibili fra prezzi di vendita 
e prezzi al consumo. L'infla-
zione negli Stati Uniti. piu al-
ta da quanto risulta dalle ci-

fre ufficiali, rimane per6 sem
pre al disotto della media eu
ropea e non giustifica affat-
to la tesi dello squilibrio fon
damentale che si dovrebbe sa-
nare con delle rivalutazioni. II 
problema in giuoco e un'altro: 
gli Stati Uniti, per sostenere 
l'attuale livello di spese mili
tari e pagare il deficit della 
bilancia dei pagamenti, devo-
no fare quello che fa ogni al
tro paese: aumentare le im-
poste, rivedere le sue strut-
ture. La crisi monetaria 6 na-
ta, nel 1968, proprio dal rifiuto 
di fare questo. cioe di pagare 
come Stati Uniti il prezzo del

la guerra nel Vietnam. Ora la 
guerra volge al termine: co-
s'altro deve pagare il mondo 
airimperialismo americano? 
La risposta esige un giro di 
orizzonte politico sui rapporti 
internazionali che e appunto 
1'oggeUo delle consultazioni in 
corso in questi giorni. 

A Tokio. ieri, e continuato 
un moderato afflusso di dolla
ri speculativi (la banca cen
trale ne ha assorbiti per 220 
milioni) mentre sono prosegui-
ti i colloqui dell'inviato di Ni
xon William Eberle. Poichd si 
tratta sugli aggiustamenti po-
litico-commerciali. 1'artiglieria 

d.jlla speculazione monetara. 
c'iiaramente diretta da «Wa
shington, modera il tiro. L'at-
tanzione e spostata tutta sulle 
decisioni dei govemi europei. 
Oggi inizia a Basilea la «tre 
fiiorni > di riunioni dei gover
natori delle banche centrali. 
II giorno 14 il < Ministro de
gli esteri » della CEE. Cristo-
jpher Soames. parte per , gli 
Stati' Uniti dove discutera i 
rapporti bilaterali. E' il pro-
gramma ordinario che va 
avanti. mentre in altre sedi 
incalzano le decisioni urgenti. 

r. s. 

Lettera operta di Corvalan al segretorio socialista Altamirano 

Pqlemiche nelF Unidad Popular 
still'area'' sociale di produzione 

Dal nostro corrispondente 
SANTIAGO DEL CILE. 9 
L'organo del PCCh El Siglo 

ha pubblicato su un'intera 
pagina una lettera che 11 se-
gretario comunista Corvalan 
na inviato al segretario del 
partlto socialista Altamirano, 
dopo che nelle ultlme due 
settimane erano emersl. In va-
rie forme, contrast! politic! 
tra I due magglori partiti del-
YUnidad Popular. A proposi-
to delle polemiche sul pro-
getto di rlorganlzzazlone e de-
finlzlone dell'area sociale nel-
1'lndustria, Corvalan ha ri
cordato Je region! che hanno 
Indotto 11 governo a presen-
tare il progetto conosciuto 
con 11 nome del ministro del
l'economia, II comunista Or
lando MiUas. Tra le altre: e 
convenlente legallzzare 11 pas-
saggio all'area sociale di al-
cune azlende che sono state 
solo requisite e a proposito 
delle quail sono stall emessl 
ordlnl di restltuzlone al pro-
prletari da parte dei tribu-
nail; e Interesse del d i e rego-
larizzare quanto prima la si
tuazione esistente proponen-
dosl 11 passagglo all'area so

ciale da quella di capitale ml-
sto Stato-privatl di quelle 
azlende con capital! dl diver-
si paesi dell'Europa occiden
tale con 1 quail il governo 
popolare ha e deve contlnua-
re ad avere le mlglior! rela-
zioni? 

E' dunque lnaccettablle — 
ha affermato il segretario co
munista — l'atteggtamento di 
coloro che a proposito del 
progetto Mlllas cercano di 
•presentare il Partlto comuni
sta come impegnato a spin-
gere lndletro o a congelare 
il processo rlvoluzionarlo. Ri-
volgendosl direttamente al se
gretario socialista Corvalan ha 
scrltto inoltre: «Vol sapete 
quanto me che 11 governo che 
preslede 11 compagno Allen-
de e sotto 11 fuoco dell'im-
perialismo e deH'oligarchia. Il 
nemico vuole farla finlta con 
questo governo, abbatterlo con 
qualsiasi mezzo, attraverso la 
accusa e la destltuzlone o piu 
sempllcemente attraverso un 
qualche tipo di colpo di Sta
to o movimento sedizloso co
me quello dell'ottobre scor-
so». E* dunque necessario il 
massimo di unita operaia, la 
unita di sociallstl e comu-

nLsti e l'intesa tra tutti 1 par-
tit! dell'Unidad Popular per 
dare al governo «il massl. 
mo dl appogglo posslbile, 
strlngergll Intorno le flla, 
avanzare e non retrocedere 
nel rinnovament© sotto la sua 
direzione... Per questo cl ha 
molto preoccupato che negli 
ultiml tempi si slano prodot-
ti fatti che implicano un cer
to deterioramento nelle rela-
zionl tra i due partiti». 

Corvalan si e rlferlto a que
sto punto all'agltazlone del 
MIR a favore della creazio-
ne «di un potere popolare 
lndlpendente dal governo»; 
«e questo un fatto che me-
rita la nostra attenzlone poi-
che le proposte suicide del 
MIR hanno avuto eco in set-
tori dell'Unidad Popular. Na-
turalmente noi comunlstl sla-
mo favorevoll al rafforzamen-
to dl tutte le forme dl pote
re popolare e slamo per la 
creazione di nuove forme di 
questo potere che nascano dal* 
l'lnizlativa delle masse a con-
dlzlone che, com'e loglco, ten-
dano al rafforzamento e non 
airindebollmento del governo 
popolare ». 

Per esempio, 6 scrltto nel

la lettera, «credlamo che i 
eindacat! debbano avere piu 
potere nelle Industrie, prlncl-
palmente In quelle dell'area 
sociale, e cho gli amministra-
tori o interventores delle 
azlende sotto controllo stata-
le debbano essere destitultl, 
quale che sia il partlto cui 
appartengono, laddove si ma
nifest! la loro responsabiliti 
per il deficit esistente e do
ve si slano comportati come 
ammlnistratori dl vecch'.o 
stampo e non come rivolu-
zionarl». 

Dopo aver formulato alcu-
ne proposte concrete per su-
perare 1 motlvl dl attrlto esl-
stent!, Corvalan ha concluso 
sottollneando che «1 compl-
tl nell'area economica vanno 
acquisendo una crescente c 
declslva importanza. SI puft 
affermare che il successo nel-
l'aumento della produzlons 
agricola, quella del rame • 
dell'industria ci apriranno il 
cammlno princlpale che cl per-
mettera dl modificare fonda-
mentalmente ! rapporti dl 
forza e marclare alia plena 
conquista del potere ». 

Guido Vicario 
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Metti che domattina ti svegli... 
e il treno non e'e piii. 

Una ipotesi assurda? Facciamola lo stesso. Ti sei mai chiesto cosa suc-
cederebbe se il treno "sparisse''? Tutto il traflfico che si svolge perferrovia, 
dovrebbe riversarsi sulla strada. Non circolerebbe piu nessuno. 

Bisognerebbe costruire nuove strade. Quante? Per sostituire una vettura 
ferroviaria, che e lunga 26 metri, occorrono praticamente 1.000 metri di 
strada. L'ltalia si trasformerebbe in un paese d'asfalto. £ i gas di scarico 
renderebbero Taria irrespirabile. E d'invemo con la neve, fi ghiajCcio, la 
nebbia, niente piu si muoverebbe, paralisi completa dei traflici. 

E le mcrci? Hai mai pensato quanti camion in piu ci vogliono, per so
stituire il treno? E quali sarebbero le conseguenze sui prezzi? 

II treno e necessario: porta tanta gente in poco spazio, snellisce il traf-
fico, non inquina I'aria, viaggia in ogni stagione, e economico. II treno e 
necessario, come la scuola e Tospedale, come ogni servizio che serve al 
bene di tutti. 

Per questo il treno non pud essere discusso: va, invece, migliorato, 
potenziato, ammodemato. Le FS hanno preparato un Piano Poliennale 
per migliorare, potenziare e ammodernare i loro servizi. 

Perche, metti che domattina ti svegli e il treno non e'e piu... bisogne
rebbe darsi subito da fare per inventarlo. 

nducia e Sicurezza 
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Contatti per il 
Medio Oriente 

L'affcrmazione — ricnrsa 
piu vollo nello ullimc sctti-
mane, sia da parte sovielicn 
che da parte anicricana — sc-
condo cui il raggiutigimcnto 
dell'accordo di pace per il 
Vietnam avrebbo fatto « cmcr-
gcre B, sulla icena poliiica in
temazionaie, il prohlema del 
Medio Oriente, trova in que-
81 i giorni la sua conferma nel-
la fittissiina rcto di contnlti 
diplomatici olio si sono svol-
ti o sono ancora in corso di 
•volgimcnlo. Kc Hussein di 
Ciordania, a Washington, si e 
incontrato con il Presidente 
Nixon, che il 1° niarzo rice-
vera ancho il premier israe-
liano Golda Meir; a Mo«ca, il 
consigliere parlieolare di Sa
dat, Hafez Ismail, ha avuto 
colloqui con il ministro dc-
gli esteri Gromiko, con il se-
gretario del PCUS Ilrezncv e 
con il medialoro dell'ONU 
per il Medio Oriente Gunnar 
Jarring (cho e anche amha* 
sriatore svedeso in URSS); il 
ministro degli esteri ilalinno 
Medici si c rccato in visila 
nlHciale al Cairo, e poi in Ara
bia Saudita c in Lihano, an
cho in veste di portavore del-
la Comunita Europea, cho in-
tende «svolgcre tin proprio 
ruolo » nella vicenda medio-
rientale; il ministro degli este
ri di Tel Aviv, Aba Elian, e 
atteso nci prossimi giorni a 
Londra; infine, ricorrono con 
sempro maggiore insislonza le 
voci di tin possibile incontro 
< riservato » fra Henry Kissin
ger o tin esponcnto cgiziano, 
che potrebbe essere lo slesso 
Hafez Ismail (definito da Sa
dat « il mio Kissinger ») o, 
necondo altre fonti, il direilo-
ro di Al Ahram, Mohamed 
Hassanein Heykal (la cut po-
tizione tuttavia resta da ve-
dere quanto sia stata. ,even-
tualmcnte, intaccata dalle cpu-
razioni in corso al Cairo). • 

Una situazione, dunque, in 
pieno movimenlo e che inert-
ta di essere seguita con estre-
ma attenzione, se e vero — co-
mo • e vero — che il Medio 
Oriente costituisce oggi il 
maggiore punto di frizionc in-
ternazionale e di confronto, 
Fin pure indiretto, fra le gran-
di potenze. E tuttavia sarebbc 
errato trarre dal lavorio diplo-
malico in corso, almeno nella 
fase attttale, motivi di ecces-
•ivo ottimismo. 

Lo stesso fonti amcricane 
sono assai cault* in proposito. 
Nel uiomento in cui Nixon, 
infatti, ria(Terma\a chiaramen-
to il « fermo appoggio, milt— 
taro ed eronomico», a Hus
sein di Giordania, gli esperti 
del Dipartiinento di Stato ' si 
preorcupavano di smentirc 
(riecheggiamlo una corrispou-
denza da Gerusalemme del 
Now York Times) che sia in 
preparazioiiu tut nuo\o « pia
no » o comum|iie una titiova 
iniziativa diplomatica da par-
to statuniteusc. almeno fino 
all' inrontro Hrezuev - Nixon, 
previsto per il prossimo att-
lunno. 

Cio siguifica, in sostanza, 
cho non e'e tla attendersi per 
ora una modifica tlella posi-
zionu americaiia di sostegno 
alia tinea iiilrausigente e an-
nessionislica di Israele, sia 
pure a bilanciuta » dalla ipo-
tesi di tin qualciie aciordo 
par/ialu (come I'm-cordo Ain-
nian-Tcl Aviv, nuovamente ri-
proposto e poi smentito da 
Hussein proprio a Washing
ton, o quello, mollo piu im-
probabile, con l'Kgillo per la 
riapcrtura del Canalc di Suez, 
cho e iiupeiisabile sen/a tin 
esplicitn impegno israeliano al 
ritiro (la tulti i terrilori occtt-
pali). Quanlo al « ruolo spe-
cifico » delTKuropa coiiiunita-
ria, di cui Medici ha parlato 
al Cairo. e-=so non \a per ora 
piu in la di una dichiarazioue 
di iuteu/ioni, sen/.a risronlro 
in alcuua ptopostu concrela. 

Da parte sovietica ed egizia-
na, invecc, si puo considera-
ro confermato il favorc per 
una ripresa della a mi««ione 
Jarring » e la disponibilila — 
riaffermala esplicilaiiiente dai 
dirigenti cairoti al sen. Medi
ci — per una trallativa fon-
data sul pieno rispetto della 
risoluzione del Consiglio di 
Sicurcz/.a del 22 • • novembre 
1%7. Ma e proprio su questo 
punto — o suH'allro, irrinun-
ciahile, del rispetto dei dirittt 
del popolo paleslinese — die 
Israele conlintia a mantenere 
un alteggiamento del tutto ne-
gativo; ne, come si e visto, 
sembra che Washington vo-
glia spendere ntolte energie 
per mitigare questa intransi-
genza. 

Le cose si muovono, insom
nia: nta la via della pace nel 
Medio Oriente resta ancora 
assai lunga e difficile. 

g. I. 

Non abbandoneremo i territori occupati 

del premier Golda Meir 
Medici sul suo viaggio al Cairo, Gedda e Beirut: e possi
bile una soluzione politica nel Medio Oriente - Ismail 
si e nuovamente incontrato con Gromiko a Mosca 

TEL AVIV, 9. 
Mentre da molte parti si 

ribadisce la necessity di un 
negoziato politico per la solu
zione del problems medio-
orientale e del conflitto arabo 
israeliano, 11 primo ministro 
Israeliano, Golda Meir, ha ri-
proposto la questione in puri 
termini di forza. Secondo la 
Meir «e stata la forza mili
tate israeliana ad impedire 
agli egiziani di riaprire le osti-
lita sul cahale di Suez...» e 
quindi «la forza di Israele» 
e meglio di qualsiasi garan-
zia, anche se in ternazionale. 
Golda Meir ha quindi ripetu-
to che Israele non ha alcuna 
Intenzione di abbandonare i 
territori conquistati e mante-
nuti con la forza. «Le no-
stre vecchie idee — ha det-
to — sono sempre nuove». E 
riprendendo la vecchia accu-
«a di aggressione nei confron-
ti dslTEgitto e dei paesi ara
bi oonfinanti ha ripetuto che 
gli arabi a non possono preten-
dere che ritorniamo a quei 
confini dai quali essi hanno 
•catenate le guerre ». 

» • • 

Dalla nostra redazione 
- MOSCA, 9. 

Il consigliere del presiden
te egiziano Sadat per le que-
•tioni della sicurezza nazio-
Bale, Hafez Ismail, lascera 
domani Mosca. -

Nella serata di domani 
dovrebbe essere diffuso un 
comunicato sul contenute e 
sui risultati dei suoi collo
qui con i dirigenti sovietici. 
Ismail ha avuto oggi un ter-
so lungo colloquio con il mi
nistro degli esteri sovietico 
Andrei Gromiko. 

Alia collaborazione fra la 
URSS e i paesi arabi e in 
particolare l*Egitto, hanno 
Ieri dedicate un commento 
le Isvestia che citano l'esem-
pio dei rapportl sovietico-egi-
liani a dimostrazione dell'im-
portanza che acquistano la 
amicizia e la cooperazione 
con TOnlone Sovietica per i 
giovanl stati in via di svilup-
po nel momento In cui l'impe-
rialismo intemazionaie non 
cessa i suoi atti di aggressio
ne e le sue provecazioni con
tra 1 popoli amanti della 
liberta. 

H giornale afTerma poi che 
• tutti 1 tentativi degli estre-
misti israeliani e dei loro pro-
tettori di mantenersi sui ter
ritori occupati, di dividere i 
popoli arabi, di compromette-
re la loro amicizia e la loro 
cooperazione con gli stati so
cialist! hanno di mira prima 
di tutto gli Interessi nazio-
nali fondamentali dei popoli 
arabi e sono votati al falli-
mento ». 

r. c. 
• • • 

II ministro degli Esteri Me-
djki e rientrato ieri a Roma 
dU suo viaggio in Egitto. 

Arabia Saudita e Libano do
ve ha avuto una serie di in-
contri che, come egli ha di-
chiarato gjungendo all'aero-
porto di Fiumicino, gli hanno 
permesso «di approfondire la 
conoscenza dei problemi del 
Medio Oriente». Cio e tanto. 
piu importante — ha osser-
vato Medici — nel momento 
in cui la tregua in Vietnam 
e -il processo distensivo in 
Europa fanno si che il conflit
to arabo israeliano resti • il 
solo pericoloso focolaio di 
guerra. 

Medici, dopo aver sottoli-
neato che «l'ltalia ha un par 
ticolare interesse alia pace nel 
Medio Oriente » ed aver ricor-
dato gli interessi economic! 
che il nostra paese ha in quel-
Tarea, ha ribadito che «e 
l'interesse politico che domi-
na la nostra preoccupazione ». 

a Percio — ha detto — biso. 
gna agire. Occorre una azione 
tempestiva ed energica che 
sappia awiare il negoziato po
litico. Soltanto cosl si potra 
evitare che la disperazione di 
coloro che non vedono vie di 
uscita possa esplodere in un 
nuovo conflitto ». 

Secondo Medici «e nell'in-
teresse di tutti dare un avvio 
ad un negoziato politico il qua
le, nel quadro della soluzione 
del conflitto, risolva sia !a 
questione dei territori occu
pati, sia quella dei rifugiati 
palestinesi e quindi permetta 
la ricostruzione delle zone che 
hanno maggiormente subito le 
conseguenze delia guerra. e 
prima fra tutte, quella del 
Canale di Suez. In questo qua
dro — ha concluso Medici — 
Israele potra trovare una so
luzione di pace e cosi con-
tribuire al progresso econo-
mico e sociale del Medio 
Oriente ». 

Alia partenza da Beirut, 
d'altra parte, Medici aveva 
detto di ritenere che « una so
luzione politica sia possibile », 
che questa e 1'impressione da 
lui raccolta nei suoi Incontri 
con gli esponenti arabi e che 
l'ltalia «si adoprera per arri-
vare a questa soluzione*. 

Peron tornerebbe 

in Argentina 
BUENOS AIRES, 9 

L'ex presidente Peron si re-
chera in Argentina prima del
le elezioni dell'll marzo pros
simo. Lo ha affermato Hec
tor Campora, candidate pre-
sidenziale del «Fronte giusti-
zialista di liberazione», che 
ha respinto la decisione pre-
sa martedl scorso dal gover-
no di Lanusse secondo cui 
Peron non potra rientrare nel 
paese che dopo lo svolgimen-
to delle elezioni. 

Da dieci giorni ripreso il movimento di navi ad Haiphong 

IPORTI DELLA RDV SMINATI 
DALLE FORZE VIETNAMITE 

Kissinger oggi ad Hanoi - Annunciato per domenica sera il primo scambio di prigionieri - Ripresi i bombardamenti americanl 
sulla Cambogia, « s u richiesta del governo di Phnom Penh » • Imboscata ad una unita della Commissione quadripartita 

HANOI, 9. 
I vietnamlti hanno gia co-

minciato lo sminamento del 
porti e dei corsl d'acqua del
la Repubbllca democratic^, 
senza attendere 1'entrata in 
funzione delle squadre di smi
namento amerlcane. IVagenzia 
dl notlaie vletnamita ha an
nunciato infatti oggi che gia 
dal 5 febbraio scorso quattro 
navi straniere sono entrate 
nel porto di Haiphong, e che 
altri cinque mercantill sono 
stati scaricatl nello stesso por
to in un arco di tempo di die
ci giorni. 

L'agenzia di notizie scrlve 
che « uominl del genlo nord-
vietnamita e piloti del porto 
hanno coordinato le loro asio-
ni con quelle coraggiose dl 
unlta amlche, hanno forzato 
intelllgentemente la llnea d; 
blocco ed hanno liberate le 
vie di accesso ». 

Gil americanl avevano ian-
clato l'anno scorso migllaia di 
mine nelle acque dl Haiphong 
e di altri porti. Si tratlava di 
mine acustiche, magnetlrhe, 
a pressione e di van altri tt-
pi; il loro numero e ia varie-
ta del tipi erano intesl a ren-
dere Impossiblle l'apertura dl 
canali navlgabili con sicurez
za. L'anno scorso 1 vietnaml
ti erano gi& riuscm ad apri-
re, temporaneamenve, canali 
navigabill ed alcuni mercantili 
stranieri ne avevano approfit-
tate per entrare ed uscire dal 
porto dl Haiphong. 
•• , . . . , - • • • • ,,.'.', 
• : ' * ' SAIGON. 9. 

II primo scamDio di prigio
nieri avverra lunedi. L'annun-
cio e stato date sia a Saigon, 
negll amblenti della commis
sione intemazionaie di oon-
trollo (CICS) che a Washing
ton. Qui il Pentagono ha an
nunciato che domenica sera 
(ora dl Washington, corrispon-
dente al mattlno di lunedi 
nel Vietnam) la RDV libere-
ra un primo scaglione di 115 
prigionieri americanl detenutl 
nel Nord, un quarto circa del 
totale, mentre il GRP llbere-
ra nel Sud un primo gruppo 
dl 27 prigionieri. Verranno 
nello stesso tempo liberati nel 
Sud un migliaio di prigionie
ri appartenentl alle forze di 
Saigon, e circa duemila pri
gionieri appartenenti alle for
ze di liber azione: questo al
meno stando alle dichiarazio-
ni di una fonte dl Saigon. 

Va Hlevato fcHe il regirrle dl 
Saigon si e gia reso colpevole 
di una grave violazione degli 
accordi, riclassificando come 
«politlcamente recuperati» da 
10.000 a 40.000 (le cifre varia-
no secondo le fonti) detenuti 
politicl e combattenti del PNL 
dei quali non vuole piu ren-
dere alcun conto. Molti di 
questi prigionieri, una volta 
ufficialmente liberati, sono sta
ti nuovamente arrestati, altri 
non possono uscire da zone 
ben definite, altri ancora so
no scomparsi senza lasciare 
traccia. 

Lo stesso regime sta pren-
dendo altre misure restrlttl-
ve, che riguardano stavolta i 
giornalisti stranieri. Questi. 
nei giorni scorsi, erano riu-
sciti a visitare le zone libere. 
cosa non difficile poiche dal
le strade principali era possi
bile scorgere le bandiere del 
FNL issate sui villagsi. Es
si avevano reso imoortanti 
e inoppugnabili testimonianze 
sulla ampiezza di queste ro
ne, sul sostegno della popola-
zione al PNL e al GRP. e sul-
le violazioni della cessaziona 
del fuoco da parte di Saigon. 
Ora essi potranno recarsi in 
queste zone a a loro rischio e 
pericolon e senza essere ac-
compagnati da interpreti viet-
namiti, e inoltre potranno es
sere espulsi se scriveranno co
se non gradite a Saison. 

Oggi, inoltre, e caduta in 
un'imboscata una unita della 
commissione militare quadri
partita di controllo sulla tre
gua: due delegati nordvietna-
miti sono rimasti feriti. L'epi-
sodi'o e accaduto a Ban Me 
Thuot. sugli altipiani centrali: 
l'unita si stava installando in 
una casa che doveva fungere 
da quartier generale. quando 
li nei pressi i delegati della 
RDV sono stati assaliti da 
a teppisti»; come si e detto, 
due sono rimasti feriti. 

Van Thieu. dal canto suo. 
sta cercando di rafforzare ul-
teriormente il controllo poli
tico sui van gruppi esistenti 
a Saigon. Ha annunciato che 
costituira un organo consulti-
vo del quale cdovranno far 
parte i gruppi attualmente e-
sclusi dal governo». Sta gia 
parlando con esponenti di 
questi gruppi, ma ha escluso 
dalle « consultazioni » it gene-
rale Duong Van Minh, l'ex pri
mo ministro Nguyen Cao Kv. 
e i buddisti della pagoda An 
Quang, uno dei gruppi b.adt-
sti piu consistent! ma scarsa-
mente fidati. 

Una grave notizia e suta 
data sia a Phnom Penh c'.ie a 
Washington: l'aviazlone arneri-
cana ha ripreso a bombarda-
re Ia Cambogia «su richie
sta del governo» di Phnom 
Penh. E* la stessa formula 
utilizzata per giustificare i 
bombardamenti sul Laos, nc~ 
nostante ancora oggi fonti a-
mericane, dopo i colloqui dl 
Kissinger con Suvannafuma a 
Vientiane, abbiano affermato 
che una tregua nel Laos e jm-
minente (secondo il .Veic York 
Times entrerebbe. addirittura 
in vigore mercoledl prossimo). 
Sul Laos gli aerei ameri-
cani effettuano in media 280 
incursion! al giorno. L'amml-
nistrazione di Vientiane ha 
imposto intanto una censura 
rigida su tutte le notizie ml-
litari. ed ha ordinate ai dl-
pendent! governativi di ar-
marsl e di vigilare sugli edl-
flci governativi, 

II mlnistero degli Esteri del
la RDV, dal canto suo, in una 
dichiarazlone ufficlale ha af
fermato che USA e Vientiane 
cercano dl bloccare le tratta-

tlve dl pace nel Laos con « nuo-
ve avventuristiche azioni ml-
litarl». A Parigi, la signora 
Binh. ministro degli esteri del 
GRP, ha dichlarato che la col-
pa di tutte le violazioni della 
tregua ricade sul governo di 
Saigon. , . 

Kissinger, dopo I suoi collo
qui di Vientiane, deve recarsi 
ad Hanoi, dove giungera do
mani. Nella capitale nordviet-
namita, il Consigliere speciale 
dl Nixon si tratterra fino al 13: 
fara poi due giorni di sosta ad 
Hong Kong (e talune fonti 
sostengono che in questa so
sta, ufficialmente dl « riposo », 
potrebbe incontrare il princi-
pe Sihanuk) e .sara poi dal 15 
al 19 a Pechino. In un'intervi-
sta rilasciata alia rete televi-
slva CBS, prima di lasciare 
Washington per il suo viaggio 
nel Sud-est aslatico, Kissin
ger ha riaffermato di recarsi 
ad Hanoi non solo per discu-
tere del rispetto della tregua 
e del contribute americano al
ia ricostruzione della RDV, ma 
anche per ricercare i termini 
della « coesistenza con Hanoi». 
Quando fu annunciato, alia 
fine di gennaio, il viaggio di 
Kissinger nella capitale della 
RDV. si disse infatti che lo 
scopo era di «discutere le re-
lazlonl post-belliche >> fra USA 
e Nord-Vietnam. . - - . 
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MONTEVIDEO — Una nave Uruguayans, fedele a Bordaberry, in poslzlone nella rada 

Dopo rinammissrbile pressione sul corpo elettorale 

II compagno Marchais 
respinge un grave 

discorso di Pompidou 
Dal nottro corrispondente 

PARIGI, 9 
Discorso rlcattatorlo, volga-

re, basso, pieno di falslta e 
di deformazioni:questa e la 
opinlone della stampa fran-
cese, a parte quella del regi
me, sul brutale intervento te-
levlslvo pronunclato ieri sera 
dal presidente della Re
pubbllca, Pompidou, a quat
tro giorni dall'apertura uffi
clale della campagna eletto
rale. 

Accusando 1 comunisti e i 
soclalisti di voler imporre 
una «dlttatura del loro parti-
ti». dicendo chiaro e tondo 
che egli non si piegherk al 

risultati del suffragio universa
le se questi risultati fossefo 
uontrari alle sue posizloni, ne-
gando ai francesi 11 dirltto 
di manifestare un mutamen-
to nel loro orlentamentl po
liticl, dichiarando che «la lot-

Kurt Waldheim 

nel Bangla Desh 
DACCA, 9. 

II segretario generale delle 
Nazioni Unite Kurt Waldheim 
e giunto oggi a Dacca dove 
avra colloqui con il primo 
ministro del Bangla Desh 
sceicco Mujibur Rahman. 
Waldheim e reduce da visite 
in India e in Pakistan dove 
si e incontrato rispettivamen-
te con il prlmo ministro si
gnora Indira Gandhi e con 
il presidente Zulfikar All 
Bhutto. 

-

Si sono ammutinati i comandanti dell'esercito e dell'aviazione 

RIVOLTA MILITARE IN URUGUAY 
Grande mobilitazione popolare 

Gli alti ufficiali chiedono le dimissioni del ministro della Difesa - Ma tutto il governo ha rassegnato il mandato - II Frente Amplio 
indice un corteo a Montevideo e il sindacato fa appello aH'occupazione delle fabbriche per giungere ad un esito positivo della crisi 
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Schiacciato fra it Brasile e I'Arsentina, I'Uruguay ha una supcrficie 
di 177.508 fcmq ed una popolazione di oltre 2.600.000 abitanti, di cui 
quasi la meta nella capitale, Montevideo. Citato iino all'inizio deal! 
anni '60 come model lo di ttabilita e prosperita in America Latina, ha 
subito una profonda crisi economica e sociale per la diminuzione dei 
prezzi della came (8.500.000 cap] bovini nel '70) e della lana 
(22.000.000 di cap! ovini) che costituiscono la maggiore produzione 
del paese. La caduta del tenore di vita e la crescente penetnzione im-
perialtsta furono all'orifline, negli anni 60, della crescita e dello svi-
luppo del movimento dei « tupamaros ». 

Con le elezioni general! del 28 novembre del 1971, i due partiti 
tradizionali, il « Blanco » ed il « Colorado >, entrambi di orientamento 
conservatore, ma con profonde spaccatura al loro interno hanno dovuto 
cedere parecchi voti alia terza forza politica del paete. il « Frente am
plio ». coalizione delle forze di sinistra, marxiste, radical! e cattoliche. 
Nel '71 fu eletto presidente, dopo uno scrutinio contestato, il « Colo
rado >, Juan Maria Bordaberry, proprictario terriero legato alle forze 
interne piu reazionarie ed al retime brasiliano. Bordaberry, all'indo-
mani del suo insediamento, scateno la repressione contro i « tupamaros », 
accrescendo la presenza dell'esercito nella vita pubblica del paese e appog-
giandosi sovente ad esso considerando il ristrctto nurgine parlamentare 
di cui dispone. ' 

FRANCIA E G. BRETAGNA 
RIC0N0SC0N0 LA RDT 

Londra e Parigi scambieranno ambasciatori con 
Berlino - L'importanza deirawenimento che sug-
gella gli sviluppi positivi della situazione tedesca 

BERLINO. 9 
FYancia e Gran Bretagna 

hanno annunciato oggi di aver 
deciso l'allacciamento di re-
lazionl diplomatiche con * la 
RDT a hvello di ambascia 
tori. Ne ha date notizia sta-
mane l'agenzia di stampa del
la RDT precisando che lo 
scambio degli ambasciatori 
avverra ad una data che sara 
concordata dalle due parti. 

II riconoscimento della RDT 
da parte di due del!e tre 
grand I potenze occidentals tut 
t'ora responsabili, assieme al-
1'URSS. deH'intera Germanla 
dopo la ' dlsfatta nazista. h 
un awenimento di particolare 
importanza, anche se, dopo 

' gli ultiml sviluppi della situa
zione tedesca, era ormal scon-
tato. La RDT era gia stata 
rlconosciuta da parecchi Stati 
dopo la firma del traVtato fon-
damentale con la RFT, l'anno 
scorso. Fra qualche settlmana 
e attesa da parte del Bunde

stag la ratifica di questo trat-
tate. che sara seguita dal-
rammissione delle due Ger-
manie all'ONU. Questi nuovi 
riconoscimenti da parte di 
Francia e Gran Bretagna sono 
particolarmente significativi 
non solo perche rappresentano 
l'accettazione da parte del-
1'Occidente della realta della 
RDT, ma anche per il fatto 
che pongono in una luce 
nuova il problema di Berlino 
ovest. nei confronti della par
te orientate della citta. che 
oggi viene ufficialmente ac-
cettata, anche dall'Occidente, 
come capitale della RDT. 

La decisione di Londra e 
Parigi e stata accolta con fred-
dezza a Washington: il Dipar-
timento di Stato ha detto che 
gli USA procederanno egual-
mente scon ponderata caute-
la»; e alia domanda circa i 
motivi di questa cautela ha 
risposto: «per nostre ra-
gioni». 

MONTEVIDEO. 9. 
• La situazione e tesa ed in-

certa in Uruguay dove la 
notte scorsa l'esercito e l'a-
viazlone si sono ribellati al 
governo, chiedendo le dimis
sioni del nuovo ministro del
la difesa, generale Antonio 
Prancese. Questa mattina tut
ti i ministri hanno rimesso il 
loro mandato. A Montevideo 
e in atto una vasta mobilita
zione popolare. 

II Frente amplio, la coali
zione delle forze di sinistra 
marxiste e cattoliche, lia in-
detto per questa sera una 
grande manifestazione, men
tre la Confederazione nazio-
nale del lavoro ha chiamato 
tutti i lavoratori ad occupa-
re le fabbriche e gli uffici af-
finche la crisi abbia un esito 
positivo. II quotidiano El Po
pular, organo del Partito co-
munista uruguayano, che fa 
parte del Frente Amplio, scri-
ve nel suo editoriale odiemo 
che . a il problema del paese 
e fra l'oligarchia ed il popo
lo e che l'oligarchia non e de-
mocrazian. , 
* • II giornale " fa - appello a 
a tutti gli Uruguayan! onesti 
— operai, intellettuali, uomi-
ni del popolo. civili e mili-
tari — aff inche si • uniscano 
per far uscire il paese dalla 
crisi». II Frente Amplio ha 
convocato per questa sera un 
comizio a Montevideo. Parle-
ranno il generale Liber Sere-
gni, presidente del Frente, 
rappresentanti del PC, del 
Partito socialista, della De-
mocrazia cristiana ed i sena-
tori del Frente. La coalizione 
delle sinistre, sottolineando 
che la demarcazione non sta 
fra militari e governo. ma 
fra oligarchia e popolo. ha 
anch'essa chiesto le dimissio
ni del ministro della difesa, 
generale Francese. 

Le forze popolari uruguaya-
ne. dunque, non stanno alia 
finestra ad attendere. ma so
no present! attivamente nella 
grave crisi del paese afTinche 
l'Uruguay imbocchi una nuo
va strada. -̂ • <* 

La scintilla che ha mosso i 
comandi deU'esercito e della 
aviazione e stata la nomina 
del generale Prancese a mini
stro della difes3, «»gradito agli 
stati maggiori. Primo atto di 
Francese e stato allora di ri-
muovere dal comando i gene-
rali Jorge Perez Caldas, co-
mandante dell'aviazjone. e Ce
sar Augusto Martinez, capo 
deiresercito. Martinez si e 
comunque dimesso ed e sta
to sostttuito dal generale Jose 
Verocaz Rhur, che ha assun-
to il comando per anzianita. 
La misura del ministro e sta
ta comunque respinta e sono 
state chieste le dimissioni di 
Francese, appoggiando questa 
richiesta con l'occupazione dl 
due stazioni radio, radio Car
ve e radio Monte Carlo. Que
sta mattina esercito ed avia
zione hanno occupato una 
terza emittente. 
' Di fronte alia sfida Borda
berry ha risposto, conferman-
do la sua fiducia al generale 
Francese ed intimando ai ge-
nerali ribelli di rientrare nei 
ranghi. Contemporaneamente 
Bordaberry riceveva l'appog-
gio della marina, dl cui sette-' 
cento fucilieri prendevano po-
sizione nel centro della citta. 

Dopo una serie di battaglie 
fra emittentl radlofoniche 
(quelle controllate dall'eser-
clto e daU'aviazione dlffonde-
vano musica militare e bollet-
tlni contro Francese, mentre 

quella controllata .dalla ma
rina mandava in onda un pro-
clama di Bordaberry), si riu-
niva il governo in una lunga 
seduta, al termine della qua
le veniva ventilata l'ipotesi di 
una mediazione con gli am
mutinati da parte di alti uf-
ficiali rimasti neutrali. Sta-
mane veniva tuttavia date 
l'annuncio delle dimissioni 
del governo. 

La situazione e dunque 

aperta. Si ignorano per ora 
i termini della mediazione. 
Se si dovesse giungere ad 
uno scontro fra Bordaberry 
e l'esercito, le forze in cam-
po sono le seguenti: l'eserci
to, dispone di quindicimila 
uominl, l'aviazione di circa 
duemila. Dall'altra parte la 
marina ha 2.500 uominl, ma 
sembra che gli ufficiali siano 
divisi suU'atteggiamento da se-
gulre. 

Due giorni di interessante dibattito 

Tavola rotonda a Mosca 
di 120 giornalisti 

sulla sicurezza europea 
Dalla nostra redazione 

MOSCA, 9 
Circa 120 giornalisti sovieti

ci e stranieri si sono riuniti 
a Mosca per la prima volta 
attorno ad una tavola sim-
bolicamente rotonda per di-
scutere un tema di attualita: 
il ruolo che assolvono i mezzi 
di informazione di massa nel
la distensione europea e nel-
l'applicazione dei principi del
la sicurezza e della coopera
zione. L'incbntro si e protrat-
to per due giomi. Ad esso era-
no stati invitati praticamente 
tutti i giornalisti stranieri 
accreditati nella capitale so
vietica ed autorevoli coramen-
tatori dei maggiori quotidiani, 
riviste ed agenzie di stampa 
sovietiche. L'iniziativa era sta
ta presa dall'agenzia Novosti e 
dal comitato sovietico per la 
sicurezza europea, il cui pre
sidente, Alexei Scitikov, ha 
rivolto agii intervenuti parole 
di benvenuto. * Noi — egli ha 
detto — siamo chiamati a 
fare rimpossibile perche la 
pace in Europa non sia un 
armistizio basato sull'equili-
brio della paura, ma una pace 
autentica che garantisca la si
curezza per tutti i paesi e per 
ciasctin stato del continentes. 

L'accademico Eugheni Fedo-
rov, il professor Oleg Bogo-
molov, Wladimir Baskakov, 
vice presidente del comitato 
della cinematografla della 
URSS, Danil Kraminov, di-
rettore del settimanale «Za 
Rubegiom », hanno brevemen-
te esposto le posizioni sovie
tiche sui diversi problemi del
la cooperazione europea. Nel 
dibattito sono intervenuti una 
ventina di giornalisti in mag-
gioranza stranieri. Le conclu-

Ultras arrestati 
ieri nell'Ulster 

LONDRA, 9 
II governo inglese si e fi-

nalmente deciso ad arrestare 
alcuni dei cap! delle organiz-
zazioni « ultras» protestanti. 
AU'alba dl - stamane polizia 
ed esercito hanno fatto Irru-
zlone in diverse case dei quar
tier! oriental! di Belfast e. 
secondo • le cifre ufficiali, 
avrebbero fermato sette per-1 sone 

sioni sono state tratte dal di-
rettore della Novosti, I. Udalt-
sov. 

La discussione, come si pub 
comprendere, dato il diverso 
ed a volte opposto orien
tamento dei partecipanti, non 

t e stata priva di contrasti, an-1 che profondi, soprattutto sui 
problemi dello scambio di in-
formazioni e del lavoro dei 
giornalisti. problemi che sa-
ranno certamente discussi alia 
conferenza per la sicurezza e 
la cooperazione in Europa. 

Tutti i partecipanti comun
que hanno sottolineato 1 im
portanza ed il significato del
la iniziativa della a tavola ro
tonda », auspicando che si 
possano tenere altri incontri 
analoghi. Un altro punto sca-
turito dal dibattito e stata la 
possibilita di costituire una 
associazione della stampa este-
ra. La proposta verra sotto-
posta aU'esame delle compe-
tenti autorita sovietiche. 

Dal canto suo la stampa di 
Mosca continua a dedicare 
comment! agli incontri di Hel
sinki dei 34 ambasciatori che 
sono stati sospesi oggi per 
due settimane. La TASS in 
particolare ha ricordato que
sto pomeriggio che «le posi
zioni dellURSS, la quale ha 
sottoposto aU'esame dei par
tecipanti alle consultazioni un 
progetto dei compiti da affi-
dare alle commissioni, hanno 
contribuito molto al riawici-
namento delle posizioni di di
versi paesi». 

Tuttavia, prosegue l'agenzia 
sovietica, «si constata che 
certe differenze appaiono nel
le posizioni dei diversi Stati. 
Certi paesi dovrebbero affi-
dare alia conferenza problemi 
che sono ai suoi margin!, per 
esempio i rappresentanti del-
l'ltalia e di Malta hanno pro
posto di dibattere aU'assise 
paneuropea questioni riguar-
danti la situazione del bacino 
mediterraneo. L'importanza di 
questo problema e innegabile, 
tuttavia ci si domanda se la 
conferenza paneuropea potra 
esaminarlo a fondo e tracciare 
i mezzi per regolarlo ». II com
mento dell'agenzia sovietica 
infine sottolinea che esono 
necessarie, da parte dei par
tecipanti alle consultazioni, 
molt! sforzi, buona volonta e 
flessibilita «. 

r. c. 

ta 6 tra la sinistra e tutti 
gli altri» e quindi assumen-
dosl la grave responsabillta 
dl spezzare In due il Paese, 
lanclando il ricatto « o me o il 
caos», Pompidou ha volonte-
rlamente abbandonato il seg-
gio presidenzlale per metUr-
si alia testa di una fazione 
rissaiola, avventuristlca, anti-
democratica. 

Quello di Pompidou, in al
tre parole, e stato il dlscor-
ao dl un uomo influenzato 
dal panico che ha Investito 
la sua schiera, incapace dl 
elevarsl al di sopra dell'anti-
comunlsmo piu elementare. «<* 
andare al di la della invet-
tiva. 

* Abbandonando U suo ruo
lo — ha dichlarato il segreta
rio generale del PCF, Geor
ge Marchais — 11 presidente 
della Repubbllca ha compiuto 
una inammissibile ingerenz* 
nella campagna elettorale. Per 
distogllere I francesi che, sem
pre piu numerosi, si volgo-
no verso le sinistre, 11 presi
dente della Repubbllca si e 
abbandonato ad una grossola-
na caricatura del programma 
coraune e della politica d»\ 
partito comunista francese. 
Infine, e soprattutto, il pre
sidente ha esercitato una 
pressione Inaccettabile sul 
corpo elettorale». 

«Insomma — ha continue.-
to Marchais — secondo Pom
pidou i francesi non avrebbit-
ro altra alternativa che quel
la di sostenere eternamenta 
la politica antisociale e auto-
ritarla del gollisti. Le elezio
ni del 4 marzo oi'lrono al 
francesi la possibilita di dire 
quale governo essi deside-
rano. Se una maggloranza dt 
sinistra trionfera, il presi
dente della • Repubbllca do-
vri tenerne conto. In ogni ca-
ao, 11 PCF, nel auadro della 
legalita e della democrazia. 
fara in modo che la volon
ta espressa dal suffragio uni
versale venga rlspettata ». 

« CI sono e ci resto », titola 
su tutta la pagina il quotidia
no Combat per sintetizzare 11 
oensiero di Pompidou; e scrl
ve piu sotto: Pompidou ha 
commesso «un abuso di po-
tere », ha cercato di fare, del
le elezioni legislative, « un af-
fare personale»; ha messo il 
suo peso e la sua lunzione 
«al servizio di un clan poli
tico e participate ad un gio-
co dl cui rifiuta in anticipo 
dl rlspettare le regole ». 

II sindacato cattolico CFDT 
denuncla 11 rlcatto di Pom
pidou e dichiara che «non 
accettera mal cne venga osta-
colata Tespressione del suffra
gio universale)), mentre il 
Partite socialista accusa Pom
pidou «dl avere abbassato in 
modo deprimente il dibattito 
politico ». 

Le Monde non e meno se
vere nel conrronti del presi
dente della Repubblica: Pom
pidou — scrlve Raymond Ba-
rillon — dice cose «non con
form! alia verlta » quando ac
cusa 1 comunisti di voler rl-
durre a meta le prerogative 
presldenziali; falsifica H pro 
gramma comune e la storia 
recente quando accusa il 
PCF e la CGT di essere 1 
tesponsabili del Maggio '68. 
«corre 11 rlschlo di dividere 
In due 11 Paese » cercando di 
auscitare « una sorta di mobi
litazione generale contro il 
fronte delle sinistre». E Jac
ques Fauvet, direttore dello 
stesso giornale, arriva a que
ste conclusions «Se la sini
stra vincera, poiche il presi
dente si rifiuta di sottometter-
Bi al responso delle urne, egli 
dovra dimettersi senza atten
dere la conferma del verdet-
to del Paese», cioe senza ri-
correre a nuove elezioni ge-
nerali. 
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