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Uruguay: l'opposizione 
reclama le 

dimissioni di Bordaberry 
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Helsinki: 
> . > . . 

un'occasicne storica 

COMINCIA oggi a Helsin
ki la Conferenza sulla 

sicurezza e la cooperaziono 
europee. Proposta ufficial-
mente daU'URSS e dagli 
altri paesi socialisti nella 
meta degli anni '60, ci sono 
voluti niolti anni di labo-
riose trattative perche la si
curezza europea diventasse 
una prospettiva • concreta e 
si raggiungesse un aceordo 
sugli scOpi e i lavori della 
conferenza. Oggi, i mini-
stri degli esteri discuteran-
no partendo ' dalla nuova 
realta internazionale che e 
maturata nel corso di que
st! ultimi anni, creando un 
retroterra ormai solido e 
ricco di sviluppi positivi. 
Ricordiamo la visita di Ni
xon a Mosca e a Pechino, 
il recente viaggio di Brez-
nev negli Stati Uniti, gli 
accordi di Parigi sull'Indoci-
na e quelli di Mosca e di 
Varsavia sui nuovi confini 
dell'Europa centrale e sul 
riconoscimento della Ger-
mania democratica. C'e in
somnia un terreno naturale 
di intesa, che offre la possi
bility di dare un valore 
europeo collettivo a questa 
nuova realta mondiale. 

Nonostante i ritardi e i 
limiti con i quali u stata 
convocata, la Conferenza co-
stituisce dunque un'occasio-
ne storica per l'intiera Eu-
ropa, che puo attraverso di 
essa avviarsi a diventare un 
continente di pace, non piu 
teatro di crisi e di guerre 
rovinose. Infatti se a Hel
sinki si giungera ad appro-
vare la « carta dell'Europa », 
come e stata chiamata, cioe 
se verranno adottati i prin-
cipi sui quali dovranno es
sere regolati i rapporti euro-
pei, ci troveremo di fronte a 
una sanzione decisiva e ir-
revocabile della validita del
la politica della coesistenza 
pacifica. Sarebbe definitiva-
mente liquidata tutta una 
eredita di rapporti di forza 
basati suH'equilibrio del 
terrore, e si aprirebbe una 
prospettiva nuova di grande 
portata. • --- -^ • ' . - . 

L* AGENDA della , Confe
renza contiene solo i 

problemi sui quali gia oggi 
e possibile raggiungere una 
soluzione: dal riconoscimen
to definitivo e irreversibile 
delle frontiere esistenti in 
Europa al rifiuto della forza 
nelle relazioni fra gli Sta
ti; dal rispetto della sovra-
nita, deH'uguaglianza e del
la non ingerenza negli affa-
ri interni degli altri paesi 
alia soluzione con mezzi pa-
cifici delle controversie in-
ternazionali; dalla obbliga-
torieta della consultazione 
su tutte le questioni che 
possono mettere in perico-
lo la pace e la sicurezza al-
l'awio di una cooperazione 
ai fini dello sviluppo econo-
mico, scientifico, tecnologico, 
culturale, a vantaggio di tut-
ti e nell'interesse della pace. 

Non sono invece all'ordi-
ne del giorno le questioni 
riguardanti il disarmo, tola-
le o parziale, il superamen-
to dei blocchi militari, il 
Mediterraneo e il Medio 
Oriente, che sono anch'essi, 
pure in diverso modo, fon-
damentali per il consoli-
damento della sicurezza eu
ropea. E' prevalso infatti 
il criterio che questi pro
blemi debbono essere trat-
tati a parte, per le Ioro di
mension! e per la Ioro na-
tura complessa, come e ad 
esempio nel caso della ri-
duzione degli armamenti in 
Europa; oppure che debbo
no essere inviati ad altra oc-
casione perche politicamen-
te non ancora matuxi per 
una soluzione posiliva, come 
e per quanto riguarda il Me
diterraneo e i] Medio Orien
te. Si tratta di un criterio 
in linea di principio corret-
to. perche si ispira a una 
soluzione graduate dei pro
blemi della coesistenza pa
cifica. E tuttavia la Confe
renza di Helsinki sara un 
•uccesso anzitutto se risol-
vera positivamenle i pro
blemi che sono all'ordine del 
giorno, ma se creera nello 
stesso tempo condizioni fa-
vorevoli (in una giusta con-
cezione della sicurezza euro-
pea come processo dinami-

L'Antimafia 
invia al 

tribnnale i primi 
document! 

sull'cn. Gioia 
Gli awocati del compagno 
Li Cauji hanno otttnuto 
cht vcnga acquisito altre 
material* che riguarda il 
mlnistro dc • I'ex sindaco 
Ciancimim • Richiesti mn-
cfM gli atti d«i processo 
per I'uccisioiM di Pasqualt 
Almerico M dibaffimttite 
rinvlafo W 'U ettebre 
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co) per risolvere le altre 
questioni che per il mo
menta essa non e in grado 
di affrontare. 

LA COSTRUZIONE di una 
pace stabile e 1'elimina-

zione delle guerre nelle re
lazioni internazionali favo-
riscono sia il progresso de
mocratic che l'avvento pa-
cifico del socialismo. Inte-
ressano quindi non solo l'av-
venire e la lotta per una 
nuova societa in Europa, ma 
anche nel resto del mondo. 
E' anche in rapporto a que
sta prospettiva che si dovra 
valutare la svolta interna
zionale in atto e battersi per
che la coesistenza pacifica 
divenga una scelta irrever
sibile. Nixon ha stipulato 
gli accordi con l'URSS e la 
Cina, ha sottoscritto gli ac
cordi di Parigi sull'Indocina, 
tratta il congelamento e la 
stessa riduzione degli arma
menti strategici olTensivi; 
si impegna con l'URSS a ri-
nunciare alia guerra nuclea-
re, partecipa alia Conferen
za sulla sicurezza europea: 
ma fa tutto cio per motivi 
ben precisi. Primo fra tulti, 
la crisi di fondo che attra-
versa il sistema imperniato 
sulla direzione americana, 
per cause non solo interna
zionali (fallimento della po
litica del gendarme, rappor
ti concorrenziali che si sono 
creati con l'Europa atlanti-
ca e il Giappone), ma anche 
interne, collegate cioe alia 
crisi della societa e dei tra-
dizionali valori americani. 

Alia liquidazione della 
guerra fredda, l'amministra-
zione USA e arrivata insom
nia per stato di necessita; 
essa si propone fra l'altro 
di aprire alia produzione 
americana i mercati dei pae
si socialisti, ' incontrandosi 
qui con l'interesse dell'URSS 
a cercare il concorso della 
produzione e degli investi-
menti americani in parte per 
colmare le - proprie lacune 
produttive, ma soprattutto 
per accelerare i tempi di at-
tuazione degli' ambiziosi o-
biettivi previsti dal piano. 
Tuttavia Nixon cerca gia di 
prevenire e restringere gli 
effetti del processo di di-
stensione, portando avanti 
una sua visione della politi
ca dello status quo, fonda-
ta sui rapporti di potenza fra 
gli Stati, a cominciare da 
quelli fra URSS e Stati Uni
ti. Questa visione il presi-
dente americano l'ha espo-
sta neU'ultimo messaggio sul-
lo stato del mondo, cerca di 
attuarla in Indocina e nel 
Medio Oriente, la considera 
come criterio di revisione 
della politica atlantica. 

LA SICUREZZA e la coo
perazione in Europa sa-

ranno percio un processo di-
namico e aperto a sviluppi 
positivi se non si lasceranno 
influenzare da questa impo-
stazione politica nixoniana. 
L'Europa occidentale e cia-
scun paese europeo potran-
no evitare il pericolo che si 
nasconde in una tale visio
ne delle cose solo se riu-
sciranno a maturare una co-
scienza nuova e all'attuale 
diffidenza e resistenza alle 
iniziative di Nixon sostitui-
ranno una politica conforme 
al ruolo che un'Europa unita 
potra assolvere nella nuo
va realta mondiale. Abbia-
mo gia di fronte 1'esempio 
della Germania di Bonn, con 
la sua realistica Ostpolitik, 
che e riuscita a dare alia 
propria iniziativa un respi-
ro europeo di carattere uni-
tario. Ne la Francia ne 1'In-
ghilterra, per diverse ragio-
ni, sono riuscite a tanto e 
ancora mono vi e riuscita la 
Comunita europea. Per quan
to poi riguarda il nostro 
Paese, e andata addirittura 
avanti la sua progressiva 
emarginazione dal processo 
di distensione in corso, per 
ragioni che vanno oltre la 
crisi politica economica at-
tuale e risalgono ai lunghi 
anni di mancanza di una po
litica estera autonoma, do-
vuta al piatto atlantismo dei 
governi passati che ha osta-
colato o ha imposto enormi 
ritardi a ogni incontro po
sitive con i paesi socialisti. 

II prezzo di questa gretta 
politica conservatrice il pae
se Tha gia pagato e rischia 
di pagame uno ancor piu ] 
grosso proprio nei mercati ; 
dei paesi socialisti, se non 
si da inizio subito a un in-
versione di tendenza nelle 
relazioni internazionali che 
conferisca all'Italia un ruolo 
attivo sui problemi della si
curezza e della riduzione de
gli armamenti europei, della 
pace nel Mediterraneo e del 
superamento nella crisi me-
dio-orientale, dei nuovi rap
porti con l'Europa orientale. 
Cio che presuppone una tra-
sformazione radicale - degli 
organismi e della politica 
atlantica e della comunita 
europea anche net confronti 
degli Stati Uniti. 

. Tullio Vecchitmi 

La relazione di Lama apre a Bari P8° congresso in un clima di grande entusiasmo 

La forza della CGIL per il progresso 
delle masse lavoratrici e del Paese 

Un'atmosfera di appassionato impegno politico — Fermo invito ai partiti che si accingono a formare il nuovo governo — L'unita sindacale e le alleanze 
indispensabili per dare piu forza alle lotte dei lavoratori per rinnovare Mtalia, per le riforme e il Mezzogiorno — Le rivendicazioni del mondo del lavoro e delfe 
grandi masse popolari — Qualificate presenze dei partiti, della CISL e della UIL e delle organizzazioni straniere — I saluti delle autorita di Bari e della Puglia 

BARI — Un aspetto del salon^^dove ii,svolgono i lavori dell'ottavo congresso della CGIL. I lavori jono stati aperti dalla 
relazione del segretario generale compagno Luciano Lama. Og gi inizia II dibatlito • < » 

A Helsinki con i discorsi di Kekkonen e Waldheim 

SI APRE OGGI LA CONFERENZA 
PER LA SICUREZZA IN EUROPA 

Presenti i mini stri degli esteri di 33 Paesi europei, degli USA e del Canada 
I lavori si svolgeranno in tre fasi — Sono presenti nella capitale finlandese 
oltre 800 giornalisti — Come si e arrivati alia convocazione della storica assise 

Cile: lo sciopero 
cessa a El Teniente 

' I dirigenti dello sciopero in atto da oltre 60 giorni nella m -
niera di < El Teniente *. a 80 km. da Santiago del Cile. hanno 
annunciato che fra governo e scioperanti e stato raggiunto un 
aceordo. Sarebbero -state accettate le proposte del governo 
salvo una. ancora in discussione. Secondo i capi smdacali una 
ripresa del lavoro a « El Teniente > potrebbe av\*enire nelle pros-
sime ore. NELLA FOTO: un gruppo di scioperanti davantt 
all'ingresso della miniera A PAGINA 14 

Protesta di detenuti 
anche a San Vittore 

I reclusi del carcere milanese. che non avevano partecipatp 
alle proteste sviluppatcsi in altre citta. sono saliti len sui 
tetti chiedendo la riforma dei codici e delle norme sulla car-
ccrazione prevcntiva Altre manifestazioni si sono svolte nelle 
carccri di Orvieto c di Brescia. NELLA FOTO: detenuti sui 
tetti di «San Vittore > A PAGINA 5 
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Dal oostro inviato -
- HELSINKI, 2 

I problemi della sicurezza 
e della cooperazione in Eu 
ropa dalla fase delle enuncia-
zioni • di principio e delle 
proposte per lunghi anni Ian 
ciate da capitale a capitale 
sono entrati nello stadio del
la trattativa politica concre
ta. Da domani mattina, nel 
modernlssimo «Palazzo Fin-
Iandiav, nel cuore di Helsin
ki, 35 ministri degli esteri 
cominceranno ad esporre - le 
proprie posizioni. Essi rappre-
senteranno 33 Stati del no
stra continente (rispetto alle 
consultazioni preparatorie e 
presente anche il principato 
di Monaco, per cui l'unico 
paese assente restera l'Alba-
nia) piu gli Stati Uniti e il 
Canada. 

Alia solenne cerimonia di 
apert-tra parleranno il presi
dent* finlandese Uhro Kekko 
nen e il segretario generale 
deiroNU Kurt Waldheim 
Subito dopo avra inizio il di-
battito e per primo prendera 
ia parola il minLstro degli 
esteri sovietico, Andrei Gro-
miko. L'ltalia, airapertura 
dei lavori, sari, rappresenta-
ta dal minlstro degli esteri 
del governo dimissionario 
Giuseppe Medici. Per gli in-
terventi dei ministri non e 
flssato alcun limite di tem
po, ma in generale negli am
bient! della conferenza si pre-
ved^ che i lavori potranno 
concludersi gia sabato pros-
simo. 

La relativa b re vita dell'in-
contro, rispetto al numero 
dei partecipanti, si giustiflca 
per due ragioni: quella at-
tuale e soltanto la prima fase 
della Conferenza paneuropea; 
essa e stata accuratamente 
preparata da sei mesi di in
tense consultazioni a livello 
di ambasciatori. Nel docu-
mento, elaborato dagl! amba
sciatori, • e previsto che in 
questa prima fase i ministri 
esporranno t ie opinion! dei 
Ioro governl sui problemi re-
lativi alia sicurezza e alia coo
perazione » e adiranno la riu-
nione per le commlssionJ e 
sottocommisaioni di esperti, I 
cui lavori costitulranno la se-
conda fase della conferenza. 
La terza e ultima fase si riu-
nlra, a un livello da definirsl 
(o ancora dei ministri degli 
esteri, come vorrebbero la 
magsioranza del paeal occl-

dentali, o a quello del capi 
di Stato o di governo. come 
suggeriscono i paesi sociali
st!) quando le commlssionJ 
avranno esaurito il proprio 
mandato elaborando 1 proget-
ti dei documenti finali. A giu-
dizio generale, e molto dif
ficile che la terza fase della 
conferenza possa riunirsi an
cora nel 1973 Se ne parlera 
probabilmente l'anno pros 
si mo. 

In sostanza, prima che s: 
possa arrivare alia creazione 
di quel nuovo sistema di pa 
ce. di coesistenza e di col la 
borazione multilaterale in Eu 
ropa per il quale Ia conferen 
za e stata convocata, occor 
rera ancora del tempo. II fat 
to non pud meravigliare se 
si pensa che sono stati neces 
sari diversi anni di dure lot 
te da parte dei Paesi socia
listi e del movimento demo-
cratico europeo per convince 
re i paesi occidental! ad ac-
cettare il principio stesso del
la conferenza. Nel frattempo 
si sono verificati awenimenti 
di grande portata che hanno 
cambiato il volto dell'Euro-

Romolo Caccavale 
{Segue in ultima pagina) 

Una dichiarazione 
del compagno Di Giulio 

II compagno Ferdinando DI Giulio, membra della Direzione dal 
PCI, ha rilasclato la seguente dichiarazione: 

« L'8. congresso della CGIL. fin dalle sue prime battute. si e 
caratterizzato come un avvenimento della piu grande importanza. 
La relazione di Lama ha fornito una solida base alia discussione 
e chiare indicazioni dei compiti che attendono tutto il movimento 
sindacale nei proisimi mesi. La volonta d'jmpegno. la forza delle 
organizzazioni sindacali per la soluzione della questione meridio-
nale: questa e una delle caratteristiche essenziali del congresao. 

c Tale impegno e una delle ragioni che motivano la proposta 
di una nuova politica economica. vista come obiettivo unificantc 
di tutta l'azione sindacale. In rapporto a questa proposta politica 
la relazione ha giustamente sottolineato I'esigenza della coerenza 
nella definizione degli obiettivi e nelle forme di lotta. 

c L'altro elemento che va sottolineato e la volonta della CGIL. 
, come e emerso dalla relazione. di impegnare tutta la sua fona 
per accelerare il piu possibile I'unificazione sindacale. condizione 
per il rafforzamento dell'autonomia del sindacato e per lo gvi-
luppo della democrazia sindacale e della partecipazione dei la
voratori alia direzione del movimento*. 

Da uno dei nostri inviati _ ADT _ 
oAru, <J 

a Contro II governo Andreotll, insensiblle aj problem! e alle istanze dei lavoratori, abbiamo 
lotlato duramente e la sua caduta dimostra che in Italia non puo durare a lungo un governo 
che voglla dirsi democratico ed elude 11 confr0nto aperto con il movimento sindacale». Con 
questo fermo invito ai partiti che si accingono a dare vita al nuovo governo con la precisa 
richiesta di una svolta politica < anche nel modo di governare». il compagno Luciano Lama 
ha cominciato la sua relazione all'VIII congresso della CGIL, aperto oggi pomeriggio alia 
Fiera del Levante. II segre
tario generale della CGIL ha 
parlato per piu di due ore 
sulla «proposta politica dei 
lavoratori — questo e il tema 
del congresso — perche avan-
zi la democrazia, vinca l'unita 
sindacale. si affermi un nuo
vo corso economico e sociale ». 
E" stato seguito — interrotto 
da frequenti applausi — con 
viva attenzione e appassionato 
interesse dai piu di 1600 dele
gate dagli oltre 500 invitati. 
dalle delegazioni della CISL 
e deU'UIL guidate dai rispet-
tivi segreuiri generali Bruno 
Storti e Raffaele Vanni, dai 
rappresentanti dei partiti del-
I'arco costituzionale (la dele-
gazione del PCI e formata dei 
compagni Di Giulio, Reichlin. 
Vecchietti, Sicolo e Romeo), 
dai dirigenti di 30 organizza
zioni sindacali straniere e del 
la Federazione sindacale mon
diale !a cui delegazione e gui-
data dal presidente Pastorino. 

Prima della relazione di 
Lama si e avuta l'apertura 
dell'8. congresso con l'elezione 
della presidenza. Sono stati 
chiamati a fame parte mem-
bri della segreteria e del di-

- rettivo confederale, A rappre
sentanti delle organizzazioni 
pugliesi, - operai. lavoratori 
della terra, dei servizi. im-
piegati, pensionati accolti da 
un grande applauso mentre 
si levavano nell'ampio salo-
ne le note dell'inno dei lavo
ratori. 

E' stato il primo tangibile 
segno di entusiasmo. di pas-
sione e di impegno politico. 
di combattivita che pervade 
questo congresso. Un nuovo 
applauso poco dopo salutava 
le delegazioni della Cisl e 
della Uil che prendevano an-
ch'esse posto alia presidenza. 
I delegati si alzavano in pie-
di e scandivano a lungo le 
parole «unita. unita >. Poi 
prendeva la parola il segre
tario confederale Verzelli, il 
quale tra l'altro affermava 
che «1'8. congresso della 
CGIL non deludera le attese 
e le speranze di milionj di 
lavoratori >. 

< E' questo il congresso di 
un'organizzazione forte, seria. 
viva come viva e la societa 
in cui opera, come viva e 
la volonta di rinnovamento e 
di lotta delle masse popolari > 
Verzelli ha salutato infine gli 
invitati presenti. i rappresen 
tanti dei partiti dell'arco co 
stituzionale. Una nuova gran 
de manifestazinne di entusia 
smo si aveva quando Verzelli 
annunciava la presenza delle 
delegazioni straniere. Ai la
voratori cileni e uruguaiani. 
a quelli della Spagna. della 
Grecia. del Portogaflo. ai viet-
namiti. a tutte le delegazioni 
dei paesi socialisti. quei paesi 
che si battono contro il fa 
scismo e il eolonialismo. ve-
niva tributato un omaggio 
pieno di calore umano. 

Una manifestazione di en 

Alessandro Cardulli 
(Segue in ultima pagina) 

LA RELAZIONE 01 LAMA, 
SERVIZI E NOTIZIE DELL'I 
CONGRESSO DELLA CGIL 
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Riunione di Rumor con Fanfani, 

. De Marfino, La Malfa e Orlandi 

E cominciato 
lo scontro 

per i ministeri 
La Direzione del PSI rinvia al Comitato centrale di 
domani la decisione sull'ingresso o meno dei socia
listi nel governo - « Perplessita » di Donat Cattin sulla 
trattativa al Viminale - Una risoluzione delle Regio-
ni sulla crisi: chiesto il rinnovamento della RAI-TV 

L'on. Rumor ha cominciato 
leri mattina — nunendosi al 
Viminale con i segretari del 
quattro partiti governativl — 
Ia discussione suU'attribuzio 
ne dei ministeri nel nuovo go
verno Poche ort V)po. I so 
cialisti hanno dato inizio in 

Barzini 
si presenta . 

al Messaggero: 
sciopero dei 
giornalisti e 
dei tipografi 
leri tera Luigi Barzini si e 

prcsenlalo con un nolaio alia 
sede del • Mess«99ero » preten-
dendo di insediarsi come nuo
vo direttore del giornale in ba
se ad una ordinanza del Tribu-
nale di Roma che peraltro e 
stala impusnata dall'attaale di
rettore e che pertanlo pud con-
siderarsi sospesa per dieci 
giomi. 

Non appena nella sede del 
giornale si e saputo della pre
senza deU'oomo di Hducia di 
Rosconi il lavoro si e bloccalo; 
tipografi c giornalisti sono 
scesi nell'atrio fisshiando il 
preteso neo-direttore ed il suo 
editorc Giornalisti e tipografi 
hanno proclamato ed effetlnafo 
uno sciopero lino alle 23 . Bar
zini ha dovuto cosi allonlanar-
si 

Sempre ieri sera in piazza 
Navona si e svolta una mani
festazione in difesa della liber-
ta 41 stampa. A PAG. 2 

Direzione al dibattito sulla so
luzione della crisi governati-
va, in vista della riunione di 
domani del Comitato centrale, 
la quale dovra concludersi 
con la decisione sulla quest io
ne delta partecipazione o me
no di ministri del PSI al 
gabinetto Rumor. 

L'attribuzione degli lncan-
chi ministeriaii offre, natural-
mente. un motivo dl scontro 
in piu. tra I partiti e all'inter-
no dl essi. La disputa si ag 
giunge a quelle gia sollevate 
dalla trattativa sulle questio
ni programmatiche (che he 
fatto trapelare subito riservc 
e dissensi soprattutto sulla 
RAI-TV e sul « fermo » di po 
lizia) E' logico che I'assetto 
del governo e tuttora soggetr 
to a due diverse ipotesi. dato 
che anche la distribuzione del
le poltrone e ovviamente de-
stinata a mutare a seconda 
che i socialisti entrino o no 
nel gabinetto. Si e saputo. 
comunque, che se il mmistero 
dovesse avere un carattere 
di quadripartito cosiddetto 
corgonicoa. l'assegnazione dei 
post! dovrebbe essere fatta se 
guendo la falsanga dei • do-
saggi» del governo Colombo, 
1'ultimo della serie del centro-
simstra. II Consiglio dei mini
stri dovrebbe essere costituito 
da 26 membri: il presidente 
del Consiglio. sei o sette mi
nistri senza portafogho e 18 
con portafoglio. Almeno 9 
portafogli dovrebbero andare 

e. f. 
(Segue in ultima pagina) 

OGGI Andy 
CPERIAMO che non ci 
c ' giudicherele vanest se 
pensiamo. e dtciamo. che la 
nostra tenace campagna 
contro lo snobismo estero-
provinciate del non com-
pianto ex direttore della 
«Stampa» tng. Ronchey 
conlinua ad avere effetlo. 
II nuovo direttore del gior
nale torinese Arngo Levi, 
il biondino, per non avere 
I'aria di avera ascoltato e, 
insieme, di sconfessate il 
suo predecessorc. non so
lo instste nell'uso delle ci-
tazioni di autori strameri, 
ma ne riferisce addirittura 
i nomt nei titoli, come ha 
fatto domenica col suo ar-
licolo di fondo che ha 
chiamalo cosl: «Lo scena
rio Shonfieldj). 

/ direllori di giornalt, in 

Italia, sono tanti, e diver-
sissimi per formnzione, o-
rientamenti e gusli, ma 
non ce n'e uno che si di-
letti, come faceva Vinge-
gnere e come fa il bion
dino, a stordirci con il ri-
chiamo alle sue letlure eso-
tiche. Una persona colta, 
In genere, non si riferisce 
volentieri all'ultimo libro 
letto: gli parrebbe una di-
sdicevole oslenlazione, ne 
proverebbe lo stesso fasti-
dio che procura Vindossare 
un vestito nuovo o una 
cravatta appena comprata. 
Invece il biondino non re-
siste al vanto dell'aggior-
namento, tipico dei profes-
sori che frequentano rive-
riti il Bar Commercio, e 
domenica ci ha informati 
che estste «un economist* 

e scrittore politico inglese 
assai famoso, Andrew 
Shonfielda con Varia, di 
farci inlendere, ma senza 
dircelo, che lui to conosce 
benissimo e che nell'inti-
mita lo chiama addirittu
ra Andy. Ah, si, Andy, il 
nostro Andy. Chi non ne 
sa a memoria gli scritti e 
chi non sa che il suo « sce
nario*, vale a dire il suo 
pronostico, si conclude 
€ con I'andata al potere dei 
comunlsti»? 

«Non fosse — conclude 
il biondino — che questo 
scenario ci viene regolar-
mente pronostlcato fin dal 
1948. saremmo piu turba-
ti». II direttore della 
« Stampa » non e propria-
mente sconvolto, ma un 
po' turbato i, turbatino. 

Tutte le sue lettuie non 
gli servono a nulla. Si e 
quasi consumato lindice 
destro a forza di leccarse-
lo per voltare le pagme. e 
non ha ancora capito cio 
che sono i comumsti in 
Italia e come essi rappre-
sentino per I'appunto la 
forte e sicura ragione per 
non sentirst turbali Egli 
non sa, o finge di non sa-
pere, che deve anche ai co-
munisti il suo posto. Que
sto nostro paese e pieno di 
biondlni che dovrebbero es
sere grati ai comunisti e 
invece li avversano. e Arri-
go Levi, bianco di capclli. 
e un biondino come cate-
goria morale. Persino quan
do legge, pensando ai co
munisti, dovrebbe dire 
grazie. Forttbraccte 

. j " .Ar* j \ 
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E' stato annunciato all'udienza di ieri a Palermo 

L'antimafia invia al tribunale 
/ * * 

i primi documenti sull'on. Gioia 
Gli avvocati del compagno Li Causi hanno ottenuto che venga acquisito altro materiale che 
riguarda il ministro dc e Tex sindaco Ciancimino — II dibattimento rinviato al 26 ottobre 

Dal nostro inviato 
PALERMO, 2. 

Le cose si compllcano, per 
1 due malaccorti notabili de-
mocristianl, — il dimissiona-
rio ministro Gloia e l'ex sin
daco di Palermo Ciancimino 
— che hanno querelato 11 
compagno LI Causi per 1 se-
verl giudlzi da lui espressl 
sull'lntrlgo mafia-DC. 

Mentre Infatti la commls-
sione parlamentare antimafia 
annunciava stamane al tri
bunale di Palermo di avero 
cominciato a trasmettergli la 
documentazione richiesta n-»! 
maggio scorso e relativa ap-
punto alle indlscusse geata 
del due querelantl, i giuaici 
hanno declso, su richiesta 
del difensori dl Li Causi, av-
vocato Tarsitano e Riela, dl 
acquisire ancora altro mate
riale che, come quello gia 
trasmesso o in via di trasmis-
sione, illumlna di vivida lu
ce la personalita del due. 

La nuova decisione del tri
bunale (Agrifoglio presidente) 
e tanto piu significativa in 
quanto 1 legali di Gloia e 
Ciancimino si erano energi-
camente opposti alle ulterio-
ri richieste della difesa, mal-
celando per giunta una note-
vole irritazione per la cal-
da, civile testimonianza di 
stima nei confronti del pre-
stigioso dirigente comunista, 
espressa in occasione della 
precedente udlenza del proces-
so da parte di tutti i piu 
Important! organ! di stampa 
del Paese. 

Che la causa non avesse 
preso una piega favorevole 
al disegni dei querelanti si 
era gia compreso la settima-
na scorsa, con la decisione 
deH'Antimafia dl accogliere 
le richieste di documentazio
ne avanzate dal tribunale 
pur riservandosi la commis-
sione di decldere nella pros-
sima riunione le modalita di 
selezione degli attl inerenti 
alia causa. Ma stamane, alia 
udienza, questa impressione 
e stata rafforzata da alcuni 
element! oggettivi di notevo-
le importanza. 

lntanto. c'e stato l'inatteso 
annuncio telegrafico, da par
te del presidente della com-
missione Carraro (DC), che 
uno dei documenti piu impor
tant! richiesti, e cioe il rap-
porto sulla scandalosa gestio-
ne del Comune di Palermo, 
e stato inviato al tribunale 
«con plico a parte». Carra
ro ha precisato inoltre che 
le decisioni operative dell'An-
timafia per gli altri docu
menti richiesti saranno adot-
tate con la massima solle-
citudine. Solo in un caso — 
ha precisato ancora Carra
ro nel telegramma — non 
e la commissione l'organo 
competente a decidere. Si 
tratta del memoriale di Pa-
squale Aimerico, di cui I'Vni-
tit ha ampiamente riferito, 
che si trova allegato ad altro 
processo archiviato a Paler
mo e solo consultato dalla 
commissione. II tribunale ha 
gia disposto l'avocazione del 
processo in questione richie-
dendolo alia Cancelleria: an-
che con quest'atto apparente-
mente formale il tribunale 
ha voluto ribadire che con-
sidera assolutamente essen-
ziale il memoriale Aimerico 
per giudicare sull'accusa mos-
sa da Li Causi a Gioia di es-
sere cc responsabile morale» 
della morte del segretario 
della sezione dc di Camporea-
le, assassinate per.essersi op-
posto all'iscrizione al partito 
del noto capomafia Vanni Sac-
co. caldeggiata invece nel 
1956. dal futuro ministro 
Gioia. 

E' stato a questo punto che 
il compagno Tarsitano ha a-
vanzato, per la difesa di LI 
Causi. le nuove richieste tese 
ad ancor meglio definire il 
egroviglio di interessi di 
natura UJecitan al centro dei 
quali Li Causi aveva collo-
cato il Ciancimino in una di-
chiarazione resa, nella quali-
ta di vicepresidente della 
commissione Antimafia, po-
che ore dopo 11 clamoroso as-
sassinio del procuratore capo 
di Palermo Scaglione. Mal-
grado la furiosa reazione del-

l'avvocato Campo, legale del 
due notabili, 11 tribunale — 
su conforme parere del PM 
Messlneo — le ha accolte tut-
te. Si tratta di tre blocchi di 
documenti Inediti, anch'essl 
contenutl negll archlvi-santa-
barbara delrAntlmafia. 

II prlmo e costituito da 
una serie dl rapport! della 
Tributarla e degli organi dl 
pollzla dipendenti dall'Antl-
mafia, relatlvi ad una serle 
di lspezionl fiscal! complute 
In epoche diverse nell'impre-
sa di trasportl gestita in cop-
pia da Vito Ciancimino e 
Carmelo La Barba fratello del 
«cassiere» della banda del 
sanguinarlo boss Luciano 
Ligglo. Del secondo blocco 
fanno parte un gruppo di rap-
porti della questura e della le-
gione dei carabinier! di Pa
lermo sulla personalita del 
noto costruttore Vassallo, sul-
le sue attivita, sui suoi rap
port! con ambient! di mafia 
e con personalita polltiche e 
amminlstrative. Tra queste e 
largamente citato 11 Cian
cimino. 

II terzo blocco dl documen
ti riguarda, Infine. un dibat-
tito svoltosl in seno all'An-
timafia nel ia64 e da cui 1'al-
lora presidente della com
missione, il pur prudentissi-
mo Pafundl (DC), trasse mo-
tivo per concludere la pre-
messa al rapporto di Paler

mo affermando che, per le 
impress dei Ciancimino & C, 
il comune dl Palermo « con le 
sue illegality si e rivelato 
terreno permeabile per lo svi-
luppo dl attivita extra legali 

II margine di tempo che 
11 tribunale ha stabllito da 
qui alia prossima udienza 
(fissata per 11 26 ottobre) 
sara dl certo suiflclente per 
la trasmlssione e per l'esa-
me dl tutti i document), e 
per trarre qulndi da ess! gli 
elementl per 11 gludizlo fina
le. Ma fin da ora 1 patron! 
dl Gloia e Ciancimino han
no cominciato a tradire preoc-
cupazlone per lo svl luppo de
gli eventl. 

In questo senso e parsa sin-
tomatlca una grottesca esor-
tazlone alia « oblettlvita » del 
resoconti del processo, for-
mulata dall'avv. Campo pro-
prio nei confronti deWUnita. 
Ferma e severa e stata la 
replica dell'on. Riela: « II pae
se non attende tanto di sa-
pere se un prestigloso e In-
tegerrlmo nemlco della ma
fia, come Girolamo Li Causi 
ha dlffamato o meno l'ono-
revole Gloia; il paese — egli 
ha detto — vuol sapere piut-
tosto e soprattutto, se un mi
nistro in carlca o no, ha la 
responsabilita morale dell'uc-
clslone dl Pasquale Aimerico ». 

Giorgio Frasca Polara 

MESSAGGERO. respinto il nuovo tentativo di imporre l#uomo di fiducia di Rusconi 

SCIOPERO Dl TIPOGRAFIE REDATTORI 
CONTRO L'INSEDIAMENTO Dl BARZINI 

Bloccato il lavoro nel giornale sino alle 23 - Vivace manifestazione in piazza Navona in difesa del
la liberta di stampa - Gravi rivelazioni di un settimanale sui refroscena politic! della operazione 

L'assemblea del tlpograft d«! Messaggero durante lo sciopero contro I'insedlamento dl Barzinl 

Ieri le prove di italiano per oltre 300.000 student! 

I temi per la maturita: una frase di Croce 
e il ripudio della guerra nella Costituzione 

Questi i due argomenti comuni a tutti i candidafi - Altri temi differenziati per i diversi tipi d'istituto: da Leopardi 
aH'urbanistica, dalla ricerca scientifica alle teorie dell'educazione - Oggi con la seconda prova si concludono gli scritti 

I TESTI DEI TEMI D1TALIANO 
Ecco I temi assegnati ieri mattina agli a sami di maturity classlca, sclenHfica, magi

strate, professionale,'' tecnlca, linguistics, artist ica, di scuola maternal * 4 " 

CLASSICO 
1) Discutere il seguente pensiero di Benedetto 

Croce: cCio che l'uomo ha ereditato dai suoi 
padri deve sempre riguadagnarselo coi propri 
sfcrzi per possederlo solidamente*. 

2) < Leopardi ebbe tanta possanza d'intelligen-
za e di sentiment! di ricreare in se quel mondo 
che gli mancava al di fuori e dargli una com-
piuta realta poetica » (De Sanctis). 

3) «L'Itaiia ripudia la guerra come strumen-
to di offesa alia liberta di altri popoli e di ri-
soluzione dellc controversie internazionali» (ar-
ticolo 11 della Costituzione). Attraverso quali vi-
cende storiche e umane sofferenze si e giunti a 
questa solenne affermazione della Costituzione 
italiana? 

4) Provatevi a «leggere> una citta a voi nota 
nel suo stile architettonico o nel suo tessuto ur-
banistico. identificandone i monument] storid. le 
vicende umane e sociali. 

SCIENTIFIC*) 
1) II brano del Croce. 
2) La diversa concezione dell'uomo in Pascoli 

e D'Annunzio. 
3) I.'art. 11 della Costituzione. 
4) Lo sviluppo della ricerca ci rende piu sa-

picnti e ci fa alio stesso tempo consapevoli dei 
nostri limiti. 

MAGISTRALE 
1) II brano del Croce. 
2) Dopo la triade Carducci Pascoli-D'Annunzio 

altri poeti hanno dato espressione alia nostra 
vita e al nostro sentimento della vita. Quali vi 
sono piu congenial! e perche? 

3) L'art 11 della Costituzione. 
4) La concezione della liberty nelle moderne 

teorie dell'educazione. 

PROFESSIONALE 
1) D brano del Croce. 
2) Motivazioni storiche, caratteri e tendenze di 

una corrente letteraria che ha suscitato mag-
giormente il vostro inferesse, con riferimento 
alle operc degli scrittori piu rappresentativi. 

3) L'articolo 11 della Costituzione. 
4) Lavoro intellettuale e lavoro manuale. Inda-

ghi il candidato, di la dalle superficial' diffe-
renze. la profonda identity umana. 

TECNICO 
1) U brano del Croce. 
2) La potenza industriale e la ricchezza. le 

scoperte scientifiche e le loro applicazioni tecni 
che. 1? varieta della produzione, 1'estensione dei 
mercati. i sempre piu rapidi mezzi di trasporto 
non giovano se non sono legati all'impegno 6 
all'amore per 1'uraanitA. 

3) L'art. 11 della Costituzione. 
4) Gli autori di ogni tempo possono diventare 

contemporanei se ristudiati e riscoperti con ap-
profondita coscienza critica: i fermenti e le 
idee chp essi suscitarono, am'cchiscono il movi* 
mento di vita e di pensiero della nostra epoca. 

LINGUISTICO 
1; II brano del Croce. 
2) Fra gli autori contemporanei, italiani o stra-

nieri. a voi noti, quali vi sembrano suscitare 
U vostro interesse e incontrare il vostro gusto? 

3) L'art. 11 della Costituzione. -
• 4) Lo sviluppo della ricerca... (come lo Scien
tif ico). 

ARTISTICO 
1) II brano del Croce. 
2) Anche la poesia ha contribuito in ogni tem

po alia formazione della coscienza morale e ci
vile; illustrate in quali termini e modi debba es-
sere intesa la lezione dei nostri maggiori poeti 
dei secoli XLX e XX. 

3) L'art. 11 della Costituzione. 
4) Scelga il candidato un artista o un mo

menta di particolare significato nella storia del-
I'arte italiana. per sviluppare. in relazione all'ar-
gomento, una trattazione che ponga in rilievo 
i rapporti tra il fenomeno artistico e la realta 
storica. 

SCUOLA MAGISTRALE 
1) In quale scnttore del "900 poetico e lette-

rario vedete riflessa la vostra sensibilita e rap-
presentati i problemi e il gusto del nostro 
tempo? 

2) I luoghi sacri alia poesia foscoliana: Za-
cinlo. Venezia. Firenze. 

Dopo le elezioni che hanno visto affermarsi la linea piu rigorosamente costituzionale 

Per FAssociazione magistrati e possibile 
costituire una giunta democratica unitaria 

I risultati delle recent! ele
zioni per il rinnovo del Co
mitate direttivo centrale del-
1'Associazione nazionale magi
strati hanno sicuramente un 
significato ben piu vasto di 
quanto possa apparire dal-
1'arida Iettura dei dati dal 
raffronto con le precedent! 
consultazioni del 197a 

E" vero infatti che, a de-
stra e a sinistra, tanto per 
schematizzare, le poslzionl so
no rlmaste pressocche Inva-
riate con una attribuzione di 
seggi identlca a quella di tre 
anni fa: Mugistratura demo
cratica ha avuto 5 seggi e 
Magistratura indinendente 16. 

Ma 6 anche vero che non 
si pud sottovalutare questa 
conferma delle poslzioni del
la corrente plu apcrta e bat-
tagliera considerando la cam-
pagna denlgratoria, e spesso 
Intimidatoria, che contro dl 
essa e stata portata avanti, 
dentro e fuori la magistratu
ra, specie in quest! ultiml 
tempi. In un ambiente cosl 
chiuso. in una casta (perche 
ancora di casta si deve par* 

nonostante tutti 1 fer

menti rinnovatori) cosl esclu-
siva e timorosa, lotte senza 
quartiere come quelle condot-
te contro Magistratura de
mocratica avrebbero potuto 
portare, e forse nelle Inten-
zionl dei promotori di tale 
campagna e'era questa speran-
za, a non poche defezioni Que
sto non e accaduto, ed e un 
dato positivo. 

H secondo dato che emer
ge da queste elezioni e il no-
tevole rafforaamento della 
corrente dl «Impegno costi-
tuzioncle* che ha raccolto 
II frutto del suo Impegno de-
mocratlco In difesa del valo-
rt costituzionali e anche. for
se. delle sue condanne (pur 
con I dUtinguo necessari e 
nella autonomia delle recipro-
che poslzionl) per gli attac-
chl che venivano portatl al ma
gistrati « contestatori». 

I tre seggi che la corrente 
dl «Impegno Costituzionale* 
ha guadagnato. sono statl tut
ti sottrattl al gruppo di « Ter
zo Potere* che cosl, come 
gia abbiamo avuto modo dl 
sottollneare, paga la sua po-
lltlca a rlmorchlo dell'ala plu 

conservatrice. antiunitaria e 
corporativa, quella rappresen-
tata dal gruppo dl « Magistra
tura indipendente », con II qua
le m Terzo Potere* ha condi-
viso fino a ieri, nella giunta. 
Ie respoasabillta della direzio-
ne deli'Associazione nazionale 
dei magistratL 

I tre seggi persl da «Ter
zo Potere*. dunque, slgnlfi-
cano condarna per una poll-
tlca arretrata. 

I dirigentl dl « Terzo Pote-
re* capiranno la lezione. ri-
fiutando dl Identificarsi o dl 
offrire un supporto al grup
po piu conservatore della Ma
gistratura? In gioco e la stes-
sa possibillta dl dlalogo e dl 
confronto fra I magtstratl. 
L'occasione per Imboccare una 
strada nuova e ora offerta dal
la formazione della giunta: se 
essa sara formata In modo 
amplo, unltario. e si qualm-
chera sulla base dl scelte chla-
re su alcuni puntl dl fondo, 
rAssoclazlone nazionale del 
magistrati potra diventare un 
organlsmo nuovo, capace dl la-
vorare, nel rispetto della Costi

tuzione repubblicana, per da
re risposta al problemi real! 
del nostro tempo. 

E* chiaro che II complto 
per le forze che premono den
tro la magistratura in questa 
direzione non e semplica, an
che per question! di carattere 
personale: non si pud Infat
ti dimenticare che alcuni del 
massimi esponentl dl « Terzo 
Potere*. In quest! anni di 
simblosl con « Magistrutura in
dipendente » hanno finlto per 
ricoprire degli Incarlchi im
portant! e dellcatl e certa-
mente essi sono ora una re-
mora ad un cambiamento dl 
lndlrizzo Alcuni di quest! ma
gistrati svolgono funzlonl dl ri
lievo nel Conslgllo superiore 
della Magistratura che e con 
trollato da « Magistratura in
dipendente » Evldentemente 
si tratta dl remore pesantl. 

, E allora questa scelta dlven-
ta una prova dl coragglo per 
la corrente dl * Terzo pate-
re* e per I suoi dirigentl: co
ragglo dl accettare una le
zione. 

p. g. 

Due queit'anno i temi dati in 
comune a tutti i diversi tipi 
di maturita: il primo invita a 
discutere una frase di Bene. 
detto Croce e 0 secondo ri-
porta l'art. 11 della. Costituzio
ne, quello cioe in> cui l'ltalia 
ripudia la guerra come cstru-
mento di offesa alia liberta di 
altri popoli e di risoluzione 
delle controversie internazio
nali >. 

Gli altri temi invece, come 
gli anni scorsi, toccano gli ar
gomenti piu vari. dall'urbani-
stica a Leopardi, dalla Iettera-
tura contemporanea a Pascoli 
e D'Annunzio. 

Dei due temi comuni. quel
lo sulla Costituzione invitava i 
candidati a ripercorrere il 
cammino attraverso il quale la 
Repubblica italiana si e potu-
ta dare una formulazione cosl 
puntuale del rigetto della guer
ra ed ha offerto percio agli 
studenti che lo hanno scelto la 
possibility di risalire critica-
mente alia politica bellicista 
del fascismo e di ricordare le 
lotte popolari per la pace e la 
democrazia che hanno contrad-
distinto questo dopoguerra. 

II secondo tema. che offriva 
in discussione 1'asserzione di 
Croce secondo la quale «cid 
che l'uomo ha ereditato dai 
suoi padri deve sempre rigua
dagnarselo coi propri > sforzi 
per possederlo solidamente > 
ha probabilmente messo in dif-
ficolta i candidati. Trattandosi 
di una frase che permette una 
interpretazione amplissima, aiu-
tava poco i giovani a un ra-
gionamento critico. 

I dati suite maturita prece
dent!, del resto, dicono che la 
maggioranza dei candidati ten-
de a rifuggire dagii argomen
ti troppo generau' che possono 
favorire il tanto temuto * fuo
ri tema 9 e da quelli che pre-
suppongono una preparazione 
individuale extra-scolastica. Gli 
studenti in genere in occasio
ne deU'esame di maturity sfug-
gono al confronto fra le loro 
opinioni e quelle della scuola 
ufficiale nel timore. spesso giu-
stificato. che la struttura del-
I'esame non si presti sufficien-
temente al dibattito critico. 

De] resto. appare ormai ab-
bastanza superata i'utilita di 
un'analisi critica dei singoli 
temi delle maturita. Da alcu
ni anni ce n'e sempre, fra di 
essi. qualcuno che offre ai ma-
turandi la possibility di espri-
mere le proprie opinion! e di 
affrontare argomenti interes-
santi. ma giustamente le lotte 
per la democratizzazione e la 
riforma della scuola hanno 
portato su un terreno diverso 
1'intervento e la polemica. Sen
za una riforma sostanziale del-
I'istruzione secondaria. che in-
vesta innanzitutto il diritto al
io studio e assieme i contenu
tl e j programmi, gli esami. e 
di conseguenza i «temi». ri-
sentono necessariamente del li
miti delle contraddizioni degli 
errori della riforma non falta. 

Una scuola veramente aper-
ta a tutti. di ispirazione anti-
fasdsta. offrira agli studenti oc
casion} moiteplici di approfon-
dire criticamente. di esprimersi 
liberamente di elaborare auto-
nomamente: esami e temi assu-
meranno perdi forme e con
tenutl ben diversi da quelli at-

tuali Questo e il terreno di lot-
ta sui quale avanza il movi-
mento democratico per la scuo
la che si batte perch* la ri
forma si faccia seriamente e 
al piu presto. 

Dopo la prova di Italiano di 
ieri, oggi i 310 mila candidati 
affrontano il secondo ed ulti
mo scritto (greco al classlco, 
matematica alio scientifico. la
tino al magistrate, lingua stra-

niera per i ragionieri, topogra-
fia per i geometri, ecc). Og
gi stesso ogni candidato indi-
chera la materia prescelta per 
l'orale. Da mercoledl riposo 
per gli allievi e correzioni dei 
compiti per i commissari e da 
lunedi inizio dei «colloqui>. , 

Scarcerato 
il gesfore 

della librerio 
di Freda 

PADOVA. 2 
Con una Improwisa quan

to grave decisione, 11 giudlce 
istruttore di Padova ha con-
oesso la liberta prowisoria 
ad Aldo Trinko, di 37 anni, 
gestore della llbreria «Ezae-
lino», dl proprieta di Franco 
Freda, attualmente in carce-
re perche implicato nell'in-
chiesta per la strage di Piaz
za Fontana. 

Iniziote 
le trattative 
per i media 
ospedalieri 

VERONA, 2 
Un nuovo ciclo di trattative 

per il rinnovo del contratto 
nazionale di lavoro dei 30 mi-
la medici ospedalieri si e aper-
to questa mattina, a Valeggio 
sui Minclo, in provincia dl 
Verona. Oltre alle quattro as-
soclazioni sindacali rnedlche 
— aluti ed assistenti (ANAAO), 
primari (ANPO). direttori 
(ANMDO) e CIMO — sono 
presentl la FTARO e la fede-
razione dei lavoratori ospeda
lieri. II nuovo contratto com-
prendera non soltanto la ca-
tegoria del medici ma anche i 
circa 250 mila lavoratori ospe
dalieri. 

II Messaggero esce oggi 
nella sola edlzione di Roma 
a causa dello sciopero attua-
to da redattorl, tlpograft e 
impiegati che ieri sera hanno 
inscenato una nuova clamo. 
rosa manifestazione di pro-
testa contro Luigl Barzinl, 
che l'edltore di destra Rusco-
ni tenta di imporre quale di-
rettore del quotidlano ro-
mano. > 
Barzinl, presentatosl verso le 
20 con i suoi legali, dopo una 
convulsa riunione di quasi 
due ore con il direttore In 
carlca, Alessandro Perrone, 
che era assistito dai suoi le. 
gall, mentre fuori la folia 
del personale in sciopero con-
tlnuava la sua vigorosa pro-
testa, si e allontanato senza 
essere riusclto ad ottenere il 
riconoscimento della nomi-
na. 

Contemporaneamente in 
piazza Navona, per Inizlatlva 
del partito radlcale e di altre 
organlzzazioni e con Tadesio-
ne del PCI, del PSI, del PRI 
e di altri movimenti in lotta 
per la liberta di stampa e di 
informazione, si e svolta una 
manifestazione contro gli at-
tacchi portati pesantemente 
da gruppi economic! e politl-
cl dell'estrema destra contro 
la liberta di stampa, attacchl 
di cui quello contro 11 Mes
saggero e un esempio clamo
roso. Durante la manifesta
zione hanno parlato, tra gli 
altri, il compagno Aldo Tor. 
torella, membro della dire
zione del PCI e direttore del 
nostro giornale, Fabrizio Cic-
chitto, responsabile della 
commissione nazionale dl pro
paganda del PSI, Marco Pan-
nella, l'avv. Franco De Oa. 
taldo, Franco Roccella, Rug-
gero Orlando, Luciana Castel-
Una, Lucio Manisco. 

II nuovo tentativo dell'edi-
tore Rusconi di imporre alia 
direzione del Messaggero il 
suo uomo di fiducia, Luigl 
Barzinl (presidente dell'Asso-
ciazione romana della stam
pa e leader 61 quella mino-
ranza del giornalLsmo italia
no che nega la sua solidariea 
alia lotta dei giornallstl del 
Messaggero contro il colpo dl 
mano di destra) si e rlsolto, 
come abbiamo detto aU'inizio 
in un nuovo insuccesso di 
fronte alia totale e declsa 
reazione del giomalisti, dei 
tipografl e dl tutto il perso
nale del giornale. 

Barzinl si era presentato 
al giornale accompagnato dal 
notalo Capello e da alcuni av
vocati. Egli ha chiesto di par. 
lare con il direttore tuttora 
in carica, Alessandro Perro
ne, per il passaggio delle con-
segne. La nomina di Barzinl 
a nuovo direttore, come si sa, 
era stata tuttavia contestata 
sia da Alessandro Perrone 
che dall'intero corpo redazio-
nale che non considerano re-
golare la riunione del consL 
glio di am ministrazione che 
l'ha decisa, Gli avvocati di 
Rusconi hanno portato la 
questione in tribunale e il 
presidente della Seconda se
zione civile ha emesso una 
ordinanza con la quale — 
liimtando il suo controllo al
ia tlegalita formale delta 
esistenza giuridica di un at-
to* ed evitando qualsiasi giu-
dizio di merito — ordina a la 
annotazione nell'apposito re-
gistro, ad ogni effetto di leg-
ge, del muiamento awenuto 
nel quotidiano. nella cui di
rezione responsabile Luigi 
Barzinl subentra ad Alessan
dro Perrone*. 

La questione, tuttavia, ap
pare giuridlcamente assal Ion-
tana da una conclusione In 
quanto Perrone ha preannun-
ciato che i suoi legali presen-
teranno subito opposizione al 
prowedimento, e dunque l'at-
to dl nomina del nuovo diret
tore sara sospesa per 10 gior-
ni. D'altra parte l'intero corpo 
redazionale, con il sostegno 
della stragrande maggioranza 
della stampa italiana e della 
Federazione nazionale della 
stampa, ha ribadito Ieri sera, 
l'impegno di non accettare un 
mutarnento dl direzione che 
sia imposto dall'alto e non sia 
preventivamente discusso ed 
approvato dal comitato di re-
dazione. 

Per queste ragioni Ieri sera, 
quando si e sparsa la voce del-
rarrivo di Barzinl e del no-

Le tecniche del silenzio 
n TelegiomaJe ha sensibU-

mente migliorato. da ieri se
ra, le sue tradizionalt tecni
che della disin/ormazione. 
Come i lettori si saranno for
se accorti, la scenografla ge
nerate dello studio I stata mo-
diflcata, e stato introdotto 
I'uso della moviola (come 
alia Domenica sportiva). si e 
fatto ricorso alia mpenna ma-
gica* che consente di trac-
dare segnetti luminosi suite 
cartine topograflche, si i fat
to funzionare il croma-key 
(che & pot una aorta di setter-
mo panoramico gigante), e 
stato messo a punto un cotte-
gamento con la sola telescri-
venti di via Teulada per fin-
gere dl poter comunicare tern-
pestivamente le notizie del-
I'ultim'ora (ma ieri questo 
coUegamento non Ci stato). 
Rlsultato? La tradizionale cen-
sura politica e di parte che 
schiaccia e umilla Vinforma-
zione televisiva gode adesso 
di apparecchiature piit com
plicate e pub apparire dunque 
in modo piit vistoso dl quan
to f̂ >n fosse per il passato. 

Se ne e avuta prova macro-
scopica ieri sera, quando il 
Telegiornale, malgrado le sue 

nuove apparecchiature, ha 
Jornito notizie parziali e ine-
satte sulla questione del Mes
saggero. Malgrado a tutto si 
svolgesse a poche centinaia 
di metri dalla stessa via Teu
lada, ne moviola, ni telescri-
venti, ni croma-key hanno 
trasmesso la benche minima 
informazione sui fatto che 
giornaiisti, tipografl e impie
gati sono cntrati in sciopero 
non appena il cosidetto neo-
direttore Barzini ha messo 
piede nella sede del quotidia
no romano. n Telegiornale 
ha mbucato*, cioi, una delle 
notizie piit importanti della 
giornata che riguardava, per 
di piit, proprio la battaglia in 
difesa delVlnformazlonc. B' 
una bella dimostrazUme che 
se non mutano i contenutl 
deWinformaztone t assoluta
mente superfluo, anzi forse 
pericoloso, aggiornarne le 
tecniche. 

II Comitate Dlrttrlva del 
MiMtori comonlstt 4 convo-
cato ptr domani rm reeled) 
4 roolie alle ere ?,!•. 

taio, la folia dei giornaiisti e 
del tipografl si e riversata da-
vanti alringresso del giornale 
inalberando cartelll e strlsclo-
ni, alcuni del quail appesi 
nella focciata del palazzo, 
mentre gruppi sempre plu nu-
merosl di clttadlni si ferma-
vano ad asslstere alia prote-
sta e 11 traffico rimaneva bloc
cato. Alcuni cartelll recavano 
le scritte: « Abbasso il clerlco-
fascista Rusconi e 11 suo ser
vo Barzini», «Barzini go-
home ». 

Mentre i legali di Barzini e 
quelli dl Perrone inlziavano a 
discutere i termini legali del
la questione, i redattori e i 
tipografl si rlunivano in as-
semblea decidendo dl entrare 
subito In sciopero sino alle 23 
consentendo l'uscita del gior
nale solo per l'edizlone dl Ro
ma senza modificare 11 nome 
del direttore. 

Le trattative tra le due par
ti, in ogni caso, non hanno 
portato ad alcun mutarnento 
della situazione. 

A tarda sera i legali del-
l'editore Rusconi hanno rila-
sclato una dichiarazione nella 
quale minacciano Alessandro 
Perrone dl sanzionl penal!; 
dal canto suo Alessandro Per
rone, in un breve discorso fat
to al corpo redazionale, ha 
ribadito che «tutto continue-
ra come prima». 

lntanto gravi indiscrezioni 
sulle manovre politiche che 
sarebbero dietro il « caso » del 
Messaggero sono state pubbll-
cate sull'ultlmo numero del 
settimanale Aut in un articolo 
intltolato Un americano sbar-
ca al Tritone. Si fa riferimen
to al miliardo dl dollari « che 
sarebbe passato dal Diparti-
mento di Stato americano alle 
casse della DCn e si afferma 
che tuna grossa societa ita
liana e disposta a cedere al 
giornale il subappalto di al-
cune rilevanti partite pubbli-
citarie se il Messaggero ac-
cetta di attenuare i toni del
la campagna divorzista e se 
il corrispondente da New 
York, Lucio Mucisco, la 
smette con le sue criticke alia 
politica vietnamita della Casa 
Bianca e con I'amplificazione 
dello scandalo di Watergate a. 
Dopo il no del Messaggero sa
rebbe giunto in Italia — acti
ve ancora Aut — John Di-
sciullo, per circa dodici anni 
capo uificio deWItalian Desk 
del Dipartimento di Stato 
americano, con il compito di 
« coordinate Voperazione Mes
saggero » della quale a Rusco
ni non 6 che una pedinatt. 

Un documento della 

cellula dell'azlenda 

Denunciata 
la gravita 

dei piani dc 
per la RAI-TV 

La cellula comunista della 
Rai-Tv dl Roma, ha emesso 
ieri un preoccupato documen
to sulla situazione che si po-
trebbe determinare nell'azien-
da (e plu in generale nelle 
strutture deirinformazione in 
Italia) se venissero accetta-
te le proposte avanzate dalla 
DC nel corso delle trattative 
per la formazione del governo. 

Si rileva, infatti, che la 
DC vorrebbe contlnuare ad 
esercitare 11 suo dominio as-
soluto attraverso la costitu
zione di una «finanziaria» 
la quale infatti «perfeziona, 
a livello aziendale la scissione 
gia da tempo in atto alia Rai 
tra il momento delle scelte 
gestionali e di programma-
zione e il momento produtti-
vo, e sancisce di fatto la rot-
tura del monopolio statale 
della produzione riservando 
alia Finanziaria la possibilita 
di commissionare programmi 
anche all'industriu privatan. 

Si realizzerebbe, dunque, un 
processo di ulteriore accen-
tramento delle decisioni, al 
di fuori di ogni reale con
trollo del Parlamento. delle 
Region! e dei sindacati. 

In tal senso — prosegue il 
documento — «la promessa di 
far partecipare al consiglio 
di amministrazione tre rap-
presentanti delle Regioni e 
quattro dei dipendenti e non 
soltanto una risposta deriso-
ria alia richiesta di una ge-
stione democratica e decen-
trata, ma rappresenta un evi-
dente tentativo di tacitare le 
forze riformatrici con una 
profferta di partecipazione 
(del tutto subordinate) alia 
lottizzazione dell'azienda ». 

U documento denuncia an
cora la gravita di una even-
tuale proroga delta conven-
zione per via amministrati-
va, rlcorda l'opposizione gia 
espressa dal comunisti su que
st! progetti e richiama i lavo
ratori ad esprlmere la propria 
volonta per una reale rifor
ma della radiotelevisione. 

1 risultaf i dell'oftava settimana 

Superato il miliardo 
nella sottoscrbrione 

Elenco delle somme versate airamministrazione centrale alle 
ore 12 di sabato 30 giugno (8> settimana) per 
di tre miliard 

Federaz. 

Siena 
Modena 
Blella 
Taranto 
Pesare 
LIvorno 
Prato 
Brescia 
Imola 
Fort) 
Reggio E. 
Gorilla 
Ravenna 
Cagliari 
Milano 
Ancona 
Satsari 
Campobasso 
Nuoro 
Ferrara 
Latina 
Pistol. 
Asti 
Aesta 
Crotone 
Aquila 
Coeenza 
Temi 
Pisa 
Perugia 
Vercelll 
LaSpezia -
Torino 
Bolzano 
Pavia 
Varese 
Via reggio 
Verbania 
Lecco 
Lecce 
Cremona 
Bologna 
Firenze 
Alessandria 
Bergamo 
Caserta 
Reggio C 
Arezze . 
Verona 
Cuneo 
Temple 
C oTOriande 
Parma 
Rimini 
Udfne 
Asceli Pfcene 
Trieste 
Slraona 
Poroenene 
Freslnene 
Macerate 
Bari 
rfevara 
Trevhe 
Hepoll 
Massa C 
Viterbe 
Vkeraa 
Catanzare 
Revigo 
Grosseto 

la sottoscrizione 
i e mezzo per la stampa comunista. 

Somme °/a 
versate 

5*.000.000 70 
104.400.00 54,9 
10.000JW0 54 
7.945.000 51,2 

20.000.000 50 
28.250.000 43,4 
leJOOJOl 42 
20300.000 41,4 
10JI2JN 40,7 
24.000.000 40 
50.100.000 37,4 
4.419.500 34,1 

3tJ97J00 30,7 
4.232.150 354 

70.000JN 35 
10.t50.000 35 
2.617.300 324 

1.I77J00 314 
27.900400 31 
4.650.000 31 

11.000.000 304 
2.700.000 30 
2.100400 30 
2437400 294 
2432.400 294 
34004N 21 
0.127.500 274 

HJO0JO0 20 
9.100.000 20 
3400J00 20 

10475400 25,9 
27.119400 254 
1.137.500 254 

10.020400 25 
•450400 25 
3.125J00 25 
3400.000 25 
2.750.000 25 
2.972400 244 
5423400 244 

MJ00.000 24 
34.4*0 0M 24 
10.000JOO 24 
3440.000 24 
3J57.000 234 
2403.000 23,4 
9.020.000 234 
4J50400 23,1 
1.725400 23 

904.700 224 
1402400 224 
9410.000 22,1 
5420.000 22 
3440.000 22 
1401400 21,9 
4420.000 21 
2410450 21 
1.775400 204 
3.105400 204 
2.403.000 204 
3,403009 204 
3.921.250 204 
3.100400 204 

12404.000 20,1 
2400430 2f 
2.00O.00O 20 
2.030.000 194 
2.231400 194 
4.900.400 19,1 
4.400400 114 

Federaz. 

" Benevento 
Oristano 
Venezia 
Carbonla 
Crema 
Mantova 
Genova 
Trento 
Padova 
Placenza 
Messina 
Enna 
Isernia 
Sondrio 
Bellono 
Chletl 
Foggia 
Avellino 
Mr.tera 
Caltanlssetfa 
Agrigento 
Palermo 
Salerno 
Potenza 
Brindisi 
Como 
Trapani 
Ragusa 
Avezzano 
Lucca 
Roma 
Savona 
Fermo 
Imperia • 
Rietl 
Catania 
Pescara 
Teramo 

Somme 
versate 
1.404400 

937.000 
0.120.000 
1444400 
1.416.750 
0.490.000 

17.500.000 
075.000 

4400400 
3400.000 
2400.050 
1.343.400 

412.500 
400.000 

1.134.000 
1494.900 
5441400 
1412.000 
1.412400 
1.947400 
2447400 
5.426.000 
2425.000 
2430400 
2450.000 
2450.000 
2450.000 
T454.200 

475.900 
475400 

20400400 
4.097400 
1410400 
1490.700 

400409 
2.901.400 
1400.000 
1437400 

EMIGRAZIONE 
GInevra 
Zurigo 
Franceforte 
Lussemburgo 
Belgio 
Stoccarda 
Ca»ada 

500009 
500.009 
430400 
400.090 
m m 

Ausfrana-Melb. 120.000 
Varie 1.953.390 

TOTALE 1.005.901.105 

REGIONI 
Marche 
Emilia 
Toscana 
Aesta 
Lombardia 
Sardegna 
Plemont* 
Mollse 
UmbHa 
Calabria 
Friull V . G 
Trentine A, 
Pwglla 
Campania 

.Veneto 
Ligerte 
Larlo 
Laxanla 
Sk i l l * 
Abruzza . . 

A. 

. 

. i> . 

% 

104 
104 
10 
I V 
17,7 
17.4 
174 
174 
174 
104 
104 
104 
104 
« 4 
104 
104 
14 
15,9 
154 
154 
15,1 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
144 
13,9 
12.7 
10,7 
104 
• 4 
04 
54 

35,1 
30,7 
25 
22,7 
I t 
144 

• '» 
36 

\{\ 
30 
294 
29,1 
27,4 
244 
204 
244 
24.4 
234 
H 4 
194 
19.1 
194 
10,4 
154 
114 
"4 
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A cento anni dalla nascita 

L'eredita 
di Salvemini 

Con tutte le sue contraddizioni egli rimane I'ultimo grande esponente di 
un radicalismo intellettuale profondamente legato alia storia nazionale 

La speculazione fondiaria nei paesi delVEuropa occidentale 

CACC1ATI DALLE OTTA 
« I prezzi degli immobili sono cresciuti con una tale intensita e cost rapidamenle che le classi piu giovani e i ceti professional! piu qualificali fendono a sposlarsi 
verso e oilre i suburbi alia ricerca di case a prezzi sopportabili, lasciandosi dieiro solo quelli che sono abbastanza ricchi per pagare o Iroppo poveri per muoversi»: 
tale e I'analisi dei laburisii inqlesi • A Londra, che sla trasformandosi in una cilia di uffici, si regislrano aumenfi medi di oltre 250 sterline per aero alia setlimana 

So si guarda alia fortuna 
e incidenza attuali di Gae-
tano Salvemini — scompar-
so nel 1957 — e le si con-
frontano con quelle di un 
Ooce o di un Gramsci, subi-
to se ne rilevano i caratteri 
peculiari di un caso non an-
cora criticamente disciolto 
o superato. In occasione del 
centenario' della nascita — 
che sara celebrato nel pros-
simo settembre — questo 
primo dato puo essere as-
sunto come un punto di par-
tenza, capace di suggerire 
un piu preciso inventario 
della eredita salveminiana. 
Per questo, pero, bisognera 
parlare non solo di Salvemi
ni, ma anche del salvemini-
smo. 

Dieci anni dopo la morte, 
Giuseppe Galasso notava « la 
sfasatura rilevante che sus-
siste tra il fondamento del 
suo pensiero (di Salvemini) 
storico e politico e la por-
tata della sua influenza nel-
la vita intellettuale, politi-
ca e — soprattutto — mo
rale del paese: tanto ristret-
to di orizzonte e privo di so-
stanziale originalita, quel 
fondamento, quanto invece 
ampia e profonda questa 
influenza*. Giudizio veritie-
ro — quando appunto ci si 
riferisca a ben piu saldi 
pensatori e organizzatori di 
cultura come furono Croce 
e Gramsci — e difficilmente 
contestabile, anche se appa-
rentemente impietoso. II fat-
to e che Salvemini «mae
stro di moralita >, senza 
aver abbracciato ne il libe-
ralismo ne il marxismo, ed 
essendosi mosso fra le sug
gestion! e gli scogli dell'uno 
e dell'altro, ha pur lasciato 
dietro di se, con la sua ope
ra e le sue lotte cosl ricche 
di inquietudini, una traccia 
di grande e riconosciuta vi
tality. 

II « ritorno 
a Cattaneo» 
La - crisi dell' idealismo 

conservatore, le riserve co-
stanti nei confronti degli 
sviluppi del movimento ope-
raio e del marxismo, la ri-
pulsa del vecchio e del nuo-
vo qualunquismo, lo stesso 
distacco dalle nuove forme 
di vita sociale ed associata 
che sono venute emergendo 
dopo il 1945 — in un pro-
cesso molecolare di rinno-
vamento che puo essere giu-
dicato a nostro avviso solo 
in una prospettiva e stra-
tegia di lungo periodo — 
tutto cio ha fatto le fortune 
di un certo salveminismo di 
ritorno, presente nella cri-
tica politica come nell'inter-
pretazione storiografica. Ora, 
non e possibile parlare di 
Salvemini senza guardare 
anche a questi aspetti del
la sua eredita — del resto 
variamente graduati e orien-
tati. Una eredita che trova 
le sue radici nell'opera svol-
ta in piu di un cinquanten-
nio da una forte personali
t y come nelle circostanze 
sociali, culturali e politiche 
in cui si e venuta a sedi-
mentare. 

Salvemini esordisce come 
studioso di storia legato al 
positivismo filologico, intor-
no al 1891, ma il suo primo 
libro importante, Magnati c 
popolani in Firenze e del 
1899 e risente dell'influenza 
del materialismo storico: la 
lotta politica fra gucifi e 
ghibellini, sconvolgendo o 
quanto meno modificando 
gli schemi precedenti, vi 
* analizzata e ricostruita co
me una comptessa e artico-
lata lotta di classi e ceti so
ciali. Del 1906 e invece La 
rivoluzione francese: popo-
lo e democrazia, ecco le ca-
tegorie fondamentali a cui 
il giovane Salvemini si le-
ga nella fase iniziale dei 
suoi studi, mentre d'altra 
parte porta la sua adesione 
al partito socialista e studia 
Giuseppe Mazzini (1905), do
po aver compiuto la grande 
scoperta di Carlo Cattaneo. 

Del 1898 e il primo scrit-
to d'argomento meridionali-
ata — una inchiesta su Mol-
fetta — apparso sulla Cri
tica sociale di Filippo Tura-
ti- La sua vicenda nel par
tito socialista, fino al di
stacco del 1910-'ll, nello 
stesso periodo in cui Rodol-
fo Mondolfo cominciava ad 
esercitarvi una egemonia in
tellettuale a supporto del-
l'ala riformista, e nota. Ma 
non si puo fare a meno di 
sottolineare che Salvemini 
e spinto ad abbandonare il 
partito degli operai e dei 
braccianti del Nord, che 
avrebbe dovuto essere o di-
ventare anche il partito dei 
contadini del Sud, dalla fol-
gorazione del suo * ritorno a 
Cattaneo », dalla sua h?tin-
tiva piega democratico-radi-
cale, che lo allontanava dai 
focialisti — come dai conta
dini del Mezzogiorno — col-
locandolo si alia sinistra di 
Turati, ma anche al di fuori, 
4afiailivamente, di ogni pos

sibility di recupero del 
marxismo. 

Eppure — al di la di ogni 
motivazione immediata — 
e'e in questa decisiva scel-
ta autenticamente « salvemi
niana > il principio di tutta 
una linea altre.ttanto ricca 
di contraddizioni come di 
coerenza: a questo punto 
tanto lo storico come il po
litico — 1'uomo che aveva 
dato battaglia nei congressi 
socialisti per il suffragio 
universale, concepito come 
riforma quadro della zoppa 
democrazia giolittiana e del 
mezzo riformismo turatiano 
— mostrano la fragilita dei 
fondamenti concettuali su 
cui puro riposcra e da cm 
trarra alimento tutta la sua 
successiva critica intellet
tuale. In questa svolta, Sal
vemini si rivela piu che 
mai come un pubblicista ca-
paco di introdurre « aria 
mi ova > nelle piu dibattutc 
questioni del suo tempo, ec-
cellendo soprattutto nell'a-
nalisi. Nasce cosi VUnita, 
nel fuoco della campagna 
contro Giolitti e contro la 
guerra di Libia, ma anche 
contro il partito socialista 
e le sue deviazioni oligar-
chiche e corporative. 

E* di questi anni il mate-
riale raccolto in un sccondo 
tempo, nel '22 (per una col-
lana diretta dai Mondolfo), 
nel volume Tendenze vec-
chie e necessita nuove del 
movimento operaio italiano. 
La critica di Salvemini ori-
ginariamente era giusta, ma 
andava anche al di la del 
segno. In quanto critica, fu 
recepita da quei giovani so
cialisti, che gia cercavano 
una via rivoluzionaria alia 
soluzione dei problemi di 
unita e di strategia di clas-
se del movimento operaio e 
contadino, quali si erano de-
lineati nell'eta giolittiana. 

Di qui un primo rilevante 
frammento dell'eredita sal
veminiana, raccolto e rivis-
suto criticamente dalla ge-
nerazione e dai gruppo del-
YOrdine nuovo. Di qui, nel
lo stesso tempo, l'accentuar-
si del divario fra l'intellet-
tuale e il politico nella per
sonality di Salvemini. Al di 
la delta campagna interven-
tista e della tenace denun-
cia del nazionalismo italia
no in Adriatico, si colloca 
il fragile e pur indicativo 
tentativo di utilizzare. nel 
dopoguerra, le masse dei 
contadini e dei reduci dalle 
trincee, nel Partito del rin-
novamento, per condurre a-
vanti con nuovi strumenti la 
stessa alternativa che gli era 
fallita in seno al partito so
cialista. II disegno e sempre 
quello: costruire un partito 
o raggruppamento di demo
crazia al di la di uno sche
ma ideologico o concezione 
del mondo in qualche modo 
prestabiliti; di qui il < pro-
blemismo », l'empirismo, il 
pessimismo salveminiano. 
Ma proprio grazie a queste 
delusioni e sconfitte (un di
segno di tal fatta poteva 
trovare sbocco a destra o a 
sinistra ed era di continuo 
destinato a disgregarsi), 
grazie a questa esperienza, 
Salvemini potra condurre a 
fondo, da fuoruscito, la sua 
ventennale lotta contro il 
fascismo. 

Una lotta che conduce al-
1'interno dello schieramento 
piccolo-borghese con parti-
colare danno e fastidio de
gli awersari, contro gli a-
spetti di degenerazione po
litica elevata a sistema che 
il fascismo rappresenta, con
tro gli interessi conservato-, 
ri, di oscurantismo e paras-
sitari che Mussolini proteg-
ge, e da cui il suo potere e 
dominato e guidato. 

Proselitismo 
antifascista 

' Intorno ai cinquant'anni 
Salvemini e gia maestro di 
azione e di moralita antifa
scista ai piu giovani. E* il 
tempo, la divisa del Non 
mollare. Seguira la sua osti-
nata opera di smitizzazionc 
del fascismo aU'cstero, di 
proselitismo antifascista fri 
gli itaio-americani, mentre 
lo storico del Comune fio-
rentino e delia Rivoluzione 
francese si improwisa sto
rico delta dittctura, della 
politica cstera di Mussolini, 
del sistema corporativo; e il 
suo lavoro equivale ad una 
sorts di fondazione - delta 
storiografia contemporanea 
in Italia, condotta sul filo 
delta lotta politica, animata 
dagli ideati di democrazia c 
di riscatto popotare che to 
avevano sorrctto fin dalla 
gioventu. 

Salvemini, che odia ogni 
parvenza di populismo, c in-
sieme . 1'espressione delta 
piccola borghesia, come del
ta critica piu seveja e pene-
trante contro il suo malco-
stume. Eppure conserva fi
no alia fine — oltre gli an 
ni passati in America — 
qualcosa della pianta robu-
sta del contadino puglicse: 
rientrato in patria nel '47 

coltivera, nonostante tutto, 
rillusione di poter offrire 
ancora un quadro, un'arma-
tura intellettuale piccolo-
borghese capaco di guidaro 
o sostituire i partiti di mas-
sa o le organizzazioni di 
classe nella soluzione dei 
grandi problemi nazionali e 
prima di tutto della que-
stione meridionale. Del '55 
e la sua ultima confessione, 
in cui parla infine di * con-
tadiname * del Sud (all'in-
domani del massimo risve-
glio del proletariato agrico-
lo). II suo rapporto col 
Mezzogiorno e con lc mas
se, trascorsa 1'esperienza so
cialista e antifascista, torna 
ad essere un rapporto di ti-
po tradizionale, anche se la 
sua etica personale e le sue 
proposte « politiche » si con-
figurano sotto un aspetto 
« radicale ». 

La questione 
meridionale 

Con tutte le sue antino-
mie, Salvemini rimane I'ul
timo grande esponente di 
un radicalismo intellettuale 
profondamente legato alia 
storia nazionale italiana. Per 
coglierne i dati positivi ed i 
limiti e necessario, indispen-
sabile guardare ai suoi te-
sti ma anche riferirsi di 
continuo alia sua collocazio-
ne politica. Cosi, le sue bat-
taglie per l'unita fra Nord 
e Sud, fra operai e contadi
ni, per il Mezzogiorno, per' 
la scuola, per le autonomic 
comunali rimangono un pun
to di incontro storico fra 
socialismo e democrazia in 
Italia. Anche" se nella vec-
chiaia annacquera di parec-
chio il vino del suo giova-
nile ardore federalista e me-
ridionalista. II suo ultimo 
libro si intitola: Italia scorn-
binata. E* la rappresentazio-
ne della repubblica postfa-
scista. divisa ormai fra la 
questione democristiana e la 
questione comunista, i cui 
termini egli intuisce ma che 
del pari, quasi .simmetrica-
mente, tende ostinatamente 
a rifiutare. E sara la sua ul
tima coerenza. 

Enzo Santarelli 
In un quartiere di Londra. Anche nella capitale inglese il problema delle abitazioni e acutissimo. 
Mentre aumentano vertiginosamente i prezzi delle aree e un gran numero di appartamenti re-
stano invenduti o sfitti, centinaia di migliaia di persone non riescono a trovare un alloggio. 

Contro il processo di degradazione che minaccia la cittd 

La battaglia culturale a Firenze 
Un dibattito promosso dai nostro giornale testimonia della consistenza e della vit? 
lita delle forze che si oppongono al blocco moderato, ne respingono la pratica mu 
nicipalistica e la retorica « universalistica » e individuano chiari obiettivi di riforma 

La crisi dell' Universita, lo 
stato di disorganizzazione, 
quando non di abbandono, 
delle gallerie e dei musei, 
la difficolta delle biblioteche 
a far fronte alle richieste di 
chi studia e ricerca, l'assen-
za di una seria programma-
zione delle iniziative cultura
li. la cronica crisi che attra-
versano, anche dai punto di 
vista amministrativo, le strut-
ture teatrali: questi, operando 
una necessaria esemplifica-
zione, i tratti piu immediati 
ed evidenti della decadenza 
di Firenze come centro cul
turale. 

La degradazione del centro 
storico. sempre piu congestio-
nato e distorto nelle sue 
funzioni, soffocato da una 
nuova citta sostanzialmente 
priva di infrastrutture fonda
mentali e con i caratteri tipi-
ci del dormitorio. il rapporto 
non pianificato di Firenze 
con il suo comprensorio. 
rappresentano poi non de
menti di contorno ma la pro-
va di come questa decaden
za sia strettamente collega-
ta con una crisi complessi-
va della ritta. Una crisi non 
irriversibile. tuttavia. e forte-
mente contrastata *da dati e 
processi di segno contrario, 
come rorientamento de-
mocratico di gran parte dei 
ceti intellettuali e produtti-
vi, il loro Iegame sempre piu 
orpanlco con la classe ope-
raia ed il partito comunista 
(partito di ma?gioranza rela-
tiva nella citta). il continuo 
sviluppo di un tessuto asso-
ciazionistico e di base, l'e-
st^nsione e 1'incidenza delle 
lotte sui problemi della or-
canizzazione produttiva, del-
rassetto sociale ed urbanisti-
co. I'esistenza di una Univer
sita che, por quanto in crisi. 
racrojjlip tuttavia oltre 35.000 
studenti con facolta e istitu-
ti di grande livello in cui 
operano larghi set tori del cor-
po docente attivamente im-
peenati sul terreno di una 
ha'tnilia per il rinnovamento 
democratico della cultura. 

Altro dato. infine. che pre-
me osgettivamrnte per una 
nuova collocazione della cit
ta ed un suo piu avanzato 
niolo socio politico e lo svi 
luppo cconomico e produtti-
vo ra^giunto dai compren 
sorio, 1'iniziativa e la funzio 
ne trainante in esso assun-
ta dai Comuni, tutti ammini-
strati dalle forze di sinistra 
Non a caso percid i gruppi 
dirigenti local I hanno tentato 

in questi ultimi anni di co-
prire miopi interessi settoria-
li, spinte speculative e cor
porative con la costante pro-
clamazione di un preteso ruo-
Io universalistico della citta 
unita a smaccate dichiarazio-
ni di volonta municipalistica. 

Breve quindi il passo dal
la distinzione fra a citta e 
contado», teorizzata qualche 
anno fa dai democristiano 
Bargellini, allora sindaco di 
Firenze, alia proclamazione 
della «battaglia di Toscana» 
da parte del gruppo dirigen-
te fanfaniano. In tale batta
glia — e noto — Firenze do-
veva ricoprire il ruolo di ipo-
teca moderata sul pieno di-
spiegarsi dell'attivita del nuo
vo Ente Regione. 

Porre oggi a Firenze il pro
blema delle strutture cultu
rali vuol dire affrontare alia 
radice il problema stesso del
la citta, del suo sviluppo. del
la sua collocazione nel com
prensorio e nel territorio re-
gionale, entrare nel merito 
delle sccite compiute dai 
blocco politico moderato ed 
in primo luogo dalla DC. 

Un confronto 
aperto 

Questo e il senso di una 
moztone sulle strutture cul
turali della citta presentata 
in Palazzo Vecchio dai grup
po consiliare comunista, ma 
mat discussa dalla giunta di 
ccntro-sinistra. La discus-
sione si e avuta fuori delle 
mura di Palazzo Vecchio, 
con un dibattito portato a-
vahti per mesi daila paglna 
fiorentina deU'Vnita; ad esso 
hanno partccipato docenti u-
niversitari (Paolo Barile, Sal-
vatore Calirano, Giacomo De-
voto, Paolo Frczza, Giuliano 
Innamorati. Giorgio Luti, 
Giorgio Mori, Leonardo Pag-
gi. Giovanni Prcvitali, Rugge-
ro Querzoli — preside della 
Pacoila di Scienze — Paolo 
Rossi, Ernesto Scstan — pre
side della Facolta di Lettere 
e Filosofia — Giorgio Sesti-
ni — Magnifico Rettore — 
Giorgio Spini, Aldo Zanardo), 
opera tori artistic! e intellet
tuali (Sandra Pinto - diret-
trice della galleria d'Arte 
Modema —, Fernando Farulli, 
Luigi Dallapiccola, Paolo Can-
telli — responsabile della se-
zione fiorentina dell'Istltuto 
Gramsci —, Alessandro Bon-
santl. Padre Ernesto Balduc-
cl), dirigenti pollUcI, tlndaca-

li e del movimento associati
ve, amministratori locali (il 
I'residente della Provincia Lui
gi Tassinari e l'Assessore Re-
gionale alia P.L, Silvano Fi-
lippelli), gruppi sperimentali 
e d'avanguardia. II confronto 
aperto e critico con le pro
poste comuniste ha aggiunto 
nuovi elementi di valutazio-
ne e di analisi. ha aperto 
problematiche nuove. ha ap-
portato suggerimenti pre-
ziosi. 

Non sarebbe legittimo ne 
polemicamente fruttuoso vo
ter ridurre ad unita. a po
steriori, una somma di con-
tributi cosi diversi per la lo
ro matrice, la loro colloca
zione, il loro orientamento; 
tuttavia il semplice fatto che 
tante voci si siano espresse 
uubblicamente intorno ad 
una proposta politica indica 
uia una cosa fondamentale: 
il comportamento e il muni-
cipalismo delle forze politi
che moderate della c'tta non 
corrispondono affatto all'orien-
tamemo, alia dislocazione 
complessiva delle sue com
ponent! culturali. essi si di-
mostrano. ancora una vol 
ta, espressione politica di fe-
nomeni culturali marginali, e-
stranei alle tensioni piu pro-
fonde che percorrono la citta. 

Nessun intervento. ad e-
sempio. si e avviato nel sol-
ro retorico di un preteso ruo
lo universalistico di Firenze. 
o Ri e attardato nel tenta
tivo di riesumare « nobili tra-
dizioni». o si e limitato alia 
difesa delle «proprie» istitu-
zioni. Costante invece e stato 
il richiamo a quella che, nel
la maggioranza dei casi, e 
stata individuata come la 
struttura portante della vita 
culturale cittadina: ITJniver-
sita. vista certamente anche 
nei suoi aspetti locali e fun-
zionali. ma soprattutto all'in-
temo di una problematica na
zionale, dove si coglie l*ur-
genza di una riforma, la ne 
crssita di una diversa orga-
nizzazione e di nuovi indi-
rizzi della ricerca, I'esigenza 
di un meccanismo produtti-
vo che ponga fine alio spre-
ro ed alia dispersione delle 
energie intellettuali. 

Entro questo quadro e sta
to Inserito il ruolo dell'ente 
locale e della Regione; non 
meri erogatori di servizi e di 
interventi particolari (spesso 
pert necessari e inderogabl-
II per porre un primo fre-
no alia crisi attuale). ma luo-
ghl di unlficaiione delle for-

! ze riformatrici. suscitatori di 
un ampio movimento politico 
in collegamento con la dina-
mica nazionale, protagonist! 
di una programmazione de-
mocratica del territorio. pro-
motori d» una nuova iegisla-
zione per i beni e le atti-
vita culturali. 

In un cosl attento esame 
di un quadro politico e isti-
tuzionale e stato spesso po-
sto 1'accento su uno dei dati 
piii significativi della realta 
fiorentina di questi ultimi an
ni- il dibattito e 1'iniziativa 
culturale che vanno crescendo 
alia «periferia». nei circoli. 
nelle case del popolo. nei 
gruppi di base, nei quartieri, 
in certe scuole dove si e sa-
puto ben collegare. senza al-
cuna soluzione di continuity. 
la sperimpntazione didattica 
con la partecipazione alle 
lotte. x 

Partecipazione 
di massa 

Tutto cio — e stato nle-
vato — indica una diffusa ri-
chiesta culturale che rifiuta 
ogni suggestione di «cultura 
alternativa J> e si pore corret-
tamente in rppporto con le i-
stituzioni chiedendo ad esse 
un nuovo ruolo. affrontando 
i problemi della partecipa
zione delle masse popolari 
alia lotta per un rinnova
mento della cultura. per il 
passaggio da una cultura di 
elite ad una cultura di mas
sa non dequalificata. verso 
una prospettiva di unificazio-
ne culturale in cui le clas
si Iavoratrici riesenno ad eser-
citare la loro egemonia. 
Espressione concreta di que
sto processo culturale e po
litico e stata. fra I'altro. in 
questi ultimi t«>mpi la costi-
tuzione a Firenze della se-
zione dell'Istituto Gramsci. 

Esistono quindi tutte le 
rondizioni a Firenze per ap-
profondire la Mtta?Iia cultu
rale. per battere. anche su 
qufsto piano il blocco mode
rato, per allargare ulterior-
mente Parco delle forze de-
mocratiche e progressiste: un 
convegno pubblico che si ter
ra su questi problemi il pros-
simo settembre sara un'ulte-
riore occasione di verifica di 
tutto ci6. il punto di par-
tenza di una piu decisa bat
taglia che inwstira la citta 
e 1'assemblea elettiva. 

Mauro Sbordoni 

Abblamo cercato di dimo-
strare in un precedente arti-
colo come il prevalere delle 
forze politiche moderate e di 
destra nei paesi dell'Europa 
capitallstica, verificatosi negli 
ultimi anni, abbla portafo ad 
un rilancio quasi contempora-
neo del meccanisml della ren-
dita e della speculazione im-
mobiliare, con gravissime 
conseguenze per 1'equllibrlo 
urbano e del territorio e per 
tutti i problemi dei servizi e 
dell'abltazione; non e certo un 
caso quindi se, oggi che le 
forze popolari stanno allar-
gando il proprio spazlo in qua
si tutti questi paesi, questi 
stessi problemi ed i nodi lega-
ti al prevalere della rendita 
vengono riesaniinati ed acqui-
stano un posto di primo piano 
nei programmi politici e negli 
obiettivi propostl dai partiti 
della sinistra europea. 

In Francia — si legge su Le 
Monde del 21 giugno — il Par-
lamento ha fissato per la ri-
presa autunnale un dibattito 
sulla questione dei suoli fab-
bricabili e sulla necessita di 
bloccare il continuo aumento 
dei prezzi dei terreni: sotto 
la pressione dei tatti, e dopo 
la sconfitta politica nelle ele-
zionl del marzo, 11 governo e 
stato costretto ad affrontare 
il problema incaricando uno 
speciale gruppo di studio di 
formulare proposte e indlcare 
le misure piu adatte a conte-
nere il fenomeno; misure che 
oer la verita lo stesso gruppo 
di lavoro non esita a deflnire 
•imitate e «timide». Tutto si 
ririurrebbe infattl a consiglia-
-*? e incoraggiare le comuni-
a locali a non piu vendere, 
-ansi solo affittare i terreni 
jhe sono gia di loro proprieta, 
enza prevedere nuovi mecca-
lismi legislatlvl. Ma II gruppo 
li studio non puo fare a me-
to tuttavia di avvertire che la 
vol'.szione attuale del merca-

*o fondiario e lo stato dell'ur-
banistica, in Francia, «sono 
una vera e propria sfida ad 

i ogni forma di giustizia socia-
f le. tali da rimettere In dlscus-

:ione — in un avvenire pros-
,imo o lontano — lo stesso di-
.:tto di proprieta». 

Ancora 
gli « slums » 

, « Se le cose dovessero pro-
x'guire secondo le attuali ten
denze — commentava dai 
canto suo cinque giorni dopo 
Le Monde in un articolo dai 
titolo: Non sono i mezzi che 
mancano — il prezzo dei ter
reni raggiungerebbe da qui a 
50 anni 1*80 per cento rispetto 
a quello della nuda costruzio-
ne, in luogo del 25% di oggi. 
Questo arricchimento dei pro-
prietari dei suoli, dovuto oltre 
tutto in gran parte alle opere 
di urbanizzazione pagate dalla 
collettivita, porterebbe in defi-
nitiva a costruire, da una par
te, delle citta riservate esclu-
sivamente a grattacieli per 
uffici o a fabbricati di gran 
lusso — che soli consentirab-
bero un guadagno, dato l'alto 
costo delle aree — e, dall'al-
tra, delle immense periferie-
dormitorio dove alloggerebbe-
ro le masse dei cittadini non 
abbienti. Porre un limite alia 
proprieta privata e la prima 
condizione per una sana poli
tica di pianificazione urbani-
stlca; per giungervi, se qual
cosa ha fatto finora difetto, 
piu che rimmaginazione e 
stata la volonta di operaren. 

In Inghilterra. come gia, ab-
biamo avuto modo di ricorda-
re. i problemi della casa, del-
.'urbanistica, della speculazio
ne fondiaria occupano ormai 
da mesi un posto di primo 
piano nelle piattaforme politi
che del partito laburista, e so
no stati elemento determinan-
te della recente campagna per 
il rinnovo deiramminlstrazio-
ne londinese che ha visto la 
sconfitta della lista conserva-
trice. a Nel corso del 1972 la 
costruzione di nuove case ha 
raggiunto la cifra piu bassa 
da quando sono andati al po
tere i "Tories", ed e proprio 
nelle aree dove maggiore e 
la richiesta di alloggi che piu 
forte e stata la caduta. 

In questo periodo i prezzi 
delle abitazioni sono cresciuti 
con ritmo vertiginoso. al pun-
tn che mentre nel TO la co-
slruzione di una casa nuova 
di tipo medio richiedeva una 
rata mensile di mutuo di 3* 
sterline e 65. alia fine del T2, 
per lo stesso tipo di costru
zione, il carico mensile del 
mutuo era salito a 65.87 ster
line. raggiungendo In totale la 
cifra di 71.33 a seguito dell'au-
mento del costo del denaro. In 
aggiunta, I'intervento pubblico 
per ia eliminazione degli 
slums ha progredito con estre-
ma lentezza in questi due an
ni: anzi. nelle zone del paese 
dove il problema della casa 
si manifesta piu acuto esso ha 
registrato addirittura una di-
minuzione. A Londra, per 
esempio nel 1972 sono state 
eliminate il 26 per cento di 
baracrhe in meno che 
nel 1971 J>. 

Quest! dati sono desunti dai 

Errata corrige 
NeH'articolo apparso ieri In 

terza pagina sulla esperienza 
dei Festival nazionale dellTJni-
ta di Venezia, a causa dl un 
errore di trasmissione. b ap
parso mutato il senso di una 
frase. Nella 48a riga, sotto il 
titolo RSuccesso oltre le at-
tesen anzicM «questa che 
in se appare una novita a&so-
luta» doveva leggersl invece 
« questa che in se appare una 
verita assodata~.». Ci acusla-
mo per 1'involontario •rrore. 

testo del programma per 11 
prossimo congresso dl autunno 
pubbllcato sul settimanale del 
Partito laburista «Labour 
Weekly» ai prlml dl giugno, 
che dedica quattro intlere pa-
gine al problema. II program
ma cosi prosegue: « La esplo-
sione dei prezzi delle aree 
fabbricabill ha raggiunto pro-
porzlonl spaventose. Le stlme 
ufficiali rlferlte all'intero ter
ritorio nazionale indicano un 
aumento, per il solo anno 1972, 
del 60°. o. A Londra, 11 prezzo 
medio del terreni In un raggio 
dl 20 mlglia, che nel '69'70 
si agglrava sulle 40.000 sterli
ne per aero (1), era salito 
nel '71 a 70.000 e risultava 
addirittura triplicato — rag-
glungendo le 121.000 sterline — 
nel '72, con un incremento 
medio per aero dl oltre 250 
sterline la settlmana. Gia nel 
'71 si poteva calcolare che il 
terreno incideva per circa un 
terzo nel prezzo di una casa 
nuova; recentemente, In plena 
Londra, un lotto di tre quarti 
di aero veniva ceduto al prez
zo di un milione di sterline. 
Ne e da credere che questa 
esplosione sia limltata alia so
la regione del sud*est ed alia 
zona di Londra: i prezzi sono 
piu che raddoppiatl negli ul
timi due anni anche nella par
te settentrionaie e occidentale 
del paese e quasi trlpllcatl 
nelle regionl del nord-
ovest». (2). 

Anche a Londra — come In 
Francia e in Italia — accanto 
a questa mole di fabbisogno e 
di #domanda di case a fitto 
ecohomico che cresce vertigi
nosamente sta una quantita di 
alloggi di lusso che rimangono 
sfitti o invenduti, perche « nel
la situazione attuale di ascesa 
continua dei prezzi risulta il 
piu delle volte piu convenien-
te per i proprietari lasciare i 
propri immobili vuoti e rl-
nunciare a venderll, nella pro
spettiva che il loro guadagno 
sara quasi sicuramente piu 
alto domani». 

Una delle conseguenze piu 
gravl dl questo stato dl cose 
e 11 rapido mutamento In atto 
del tessuto sociale delle gran
di citta, e della capitale in 
primo luogo: Londra — forse 
unica metropoli del mondo — 
st sta spopolando, trasforman
dosi in una citta dl soli uffici, 

. mentre; da essa se ne vanno 
j gradualmente le classi medie 

che non reggono agll aumentl 
dei prezzi. La citta che nel 
•J962. aveva • sette milioni di 
abitanti, li supera oggi di po-
co. Ma questo fenomeno non 
e parte di un piano preordi-
nato di decentramento; al 
contrario. «E* in atto — si 
legge sempre nel programma 
del Labour Party — un 
processo di espulsione discri-
mtnata: 1 prezzi degli immo
bili sono aumentati con una 
tale intensita e cosi rapida-
mente, nei centri urbani in 
particolare. che le classi piu 
giovani e i ceti professionali 
piu qualificati, tendono a spo-
starsi verso ed oltre le zone 
del suburbi alia ricerca di ca
se a prezzi sopportabili, la
sciandosi dietro solo quelli che 
sono abbastanza ricchi per 
pagare o troppo poveri per 
muoversi». «C'e certamente 
qualche cosa che non funzio-

na e che deve essere corretto, 
quando in una citta come Lon
dra vi sono aree per oltre 10 
milioni dl piedl (3) costrulte a 
utficl che rimnngono vuotl e 
coniemporaneamente piu dl 
100.000 famlglie restano nelle 
liste di attesa del Comune». 

Londra, come si vede, non 
e molto lontana da Parlgl; ne 
Roma da Londra. Ma dl fron
te a questo stato dl cose e 
ad una denuncia cosl detta-
gliata, quali sono le misure e 
la politica prospettate? Qui il 
discorso si fa piu incerto. Un 
anno fa — In preparazione 
della conferenza dl Blackpool 
— 11 partito laburista si 11ml-
tava ad annunclare la costltu-
zione di un gruppo di studio 
incaricato di preparare pro
poste suH'argomento, pur af-
fermando 11 principio che 
«una politica socialista deve 
mirare a far rltornare alia co-
munita tutti gli aumentl dl va-
lore del terreni che la collet
tivita stessa ha provocato». 
Nel programma pubbllcato 
ora si avanza la proposta — 
per tutte le aree dove U pro
blema si manifesta piii acuto 
— di procedere alia munlci-
palizzazlone tramlte acqulsto 
da parte delle autorita locali 
delle case private che siano 
date in locazione e non abi-
tate dallo stesso proprletarlo: 
lo Stato dovrebbe provvedere 
l'aiuto flnanziario necessario; 
nel caso sia lo stesso affittua-
rio a voler acquistare l'appar-
tamento questo potra awenlre 
solo per il tramite della auto
rita locale e con una conven-
zione che ne regoli la eventua-
le rlvendita. 

Le priorita 
sociali 

Circa i problemi della ren
dita e della gestione del ter
ritorio, si afferma che questi 
«richiedono ora mutamentl 
radicali per quanto riguarda i 
poterl degli enti locali. Nes-
suna soluzione, che non sia 
basata su una piena disponibl-
lita da parte dell'ente pubbli
co dei poteri e del mezzi ne
cessari ad assicurare lo svi
luppo, Ia ristrutturazione e la 
urbanizzazione dei terreni. sa
ra in grado di risolvere II 
problema dei'senart-tetto'e dl 
assicurare il compimento del
le priorita sociali». Dove, co
me si vede. anche se con un 
linguagglo ancora abbastanza 
fumoso, i nodi cominclano a 
venire al pettine. 

Piero Della Seta 

(1) Mtsura inglese di super-
ficie uguale a circa 4.000 mq. 
(2) Questi ultimi dati si nfe-
riscono al 1971; per il 12 le 
cijre assolute ed i ritmi di 
incremento risultano gia no-
tevolmente superiori. I brani 
qui riportati sono in e/fetti 
tratti congiuntamente sia dai 
programma per il prossimo 
congresso laburista sia da 
quello per la conferenza di 
Blackpool pubblicato Vanno 
scorso. 
(3) 11 piede equivale a 0,093 
metri quadri. 
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Significative posizioni emerse dalla Conferenza di Urbino 

Per salvaguardare I'ambiente 
un incontro scienza-democrazia 

II convegno si fe concluso in modo diverso da come avrebbero desiderato i suoi promotori — II peso delle tesi soste-
nufe dalle forze democratiche e dalle regioni contro I'impostazione manageriale e autoritaria — Necessaria una 
ricerca scientifica che investa globalmente il modo di produrre sanando il rapporto fra industria e ambiente naturale 

Incontro ieri all'Unione petrol if era 

II prezzo dei carburanti 
discusso con i benzinai 

Le societa insistono sul razionamento dei rifornimenti per imporre il rincaro — La richie-
sta equivale ad un rilancio dell'inflazione che si pud evitare — II ministro dell'lndustrta 

dimissionario tenta di giustificare il grave operato dei gruppi monopilisticj internazionali 

Nostro servizio 
URBINO, 2. 

Si e conclusa oggi — con 
solennlta accentuata dalla 

Firesenza del capo dello Sta-
o — la conferenza nazionale 

per la prima relazlone sulla 
situazione ambientale. E' sta-
ta certo, e specialmente in 
quesfultima giornata. una 
dimostrazione di prestigio e 
di fasto celebrativo a cui po. 
chi di quelli che contano o 
credono di contare si sono 
sottratti: non ha mancato per 
esempio l'avvocate Giovanni 
Agnelli di ribadire con la sua 
partecipazione ftsica alia ceri-
monia di chiusura una pre-
senza. quella dell'insieme dei 
monopoli industriali che del 
resto nessuno ha potuto igno-
rare tanto era ed e visibile 
nel modo come il documento 
qui proposto e stato conce-
pito e redatto. 

Ma la conferenza e stata 
anche altro: e stata un con-

fronto in qualche modo fa-
vorito e reso piu esplicito 
dalla crisl di governo, un con-
fronto che ha visto prendere 
posizione contro la linea a-
ziendalistica e menngeriale 
- avallata e fatta propria 
dal governo caduto — non 
solo il documento unitario 
delle Regioni, non solo i rap-
presentanti del lavoratori e 
delle masse popolari che si 
riconoscono nel nostro parti-
to, ma uomini di scienza e 
dell'universlta, uomini politi-
ci di diversa appartenenza e 
anche in qualche misuia non 
pochi colleghi della stampa. 

Questo e avvenuto perche 
la linea aziendalistica e me-
nageriale si contrappone a 
principi elementari di demo-
crazia. Quando si pone il pro. 
blema di chi debba decldere, 
la risposta non pud essere 
dubbia: e quando si vuole a-
nalizzare il processo di for-
mazione delle decisioni su 
materie complesse, estese in 

Concluso a Luino il convegno su pianificazione e regioni 

Programmazione: 
utile confronto 

fra Italia e URSS 
Da parte italiana si e insistito soprattutto sugli aspetti 
politic! della battaglia per il piano - I sovietici sotto-
lineano I'importanza della armonizzazione tra set-
tori prodottivi e tra produzione e consumo - Gli in-
terventi dei compagni Turci, Mascella e Lamanna 

Dal nostro inviato 
LUINO. 2 

II convegno Italo-sovietico 
che si e concluso questa mat-
tina a Luino, ha costituita un 
primo approccio per un ulte-
riore approfondimento, spe
cialmente sul terreno teorico, 
della tematica dei rapporti 
tra programmazione naziona
le e programmazione locale. 

Anzi, Adamoii, segretario ge
nerate delTAssociazione Italia* 
URSS (che assieme aH'Asso-
ciazione URSS-Italia ha orga-
nizzato il convegno) ha gia 
annunciato prossimi incontri 
piu specifici sulle questioni 
che sono emerse dal dibattitd 
svoltosi in questi tre giorni. 
Adamoii, nelle conclusion^ ha 
dichiarato che il convegno ha 
reallzzato l'obiettivo che si 
era posto: rapprcsentare una 
sede di confronts in tema di 
pianificazione — pur nella 
consapevolezza delle differen-
ze sostanziali — tra l'espe-
rienza sovietica e quella ita
liana. 

Da parte italiana l'accento 
e stato posto essenzialmente 
sugli aspetti politici della pro
grammazione, e questo non 
solo per il momento partico-
Iare che il Paese sta attra-
versando (caratterizzato da 
un aggancio delle praspettive 
governative ai problemi della 
rlpresa economica e qulndi a 
quelli di un'organizzazione di
versa della struttura dello 
Stato) ma anche per il tipa 
di esperienza che su questi 
problemi finora g stata vissu-
ta dagli economisti e dai po
litici del nostro Paese. 

Questa mattina, ad esempio, 
molti intenenti (in partico-
lare quelli dei compagni Tur-
ci. Mascella, Lamanna) han-
no ripreso le questioni che 
crano emerse ieri dalle rela
tion! di Bassetti e Compagna 
e daH'interventtf di Novacco. 
II problema — e stato giusta-
mente detto da questi compa
gni — non e quello della pre-
valenza del momento regio-
nalista oppure di quello cen-
tralista. Si tratta invece, di 
avere presente 1"« unitarieta » 
del meccanismo di sviluppo 
che ha operato nel Paese, e 
la necessita di agire su que
sta unitarieta anche attra ver
so una modifica radicale e so-
stanziale deH'intera struttura 
dello* Stato. Solo partendo da 
questa tnodifca radicale del-
1'intera struttura statale e 
possiblle quindi definire il 
ruolo, lo spaz20, le funzioni 
da riconoscere alle RegionL 

Inoltre Turci, assessore al
ia sanita In Emilia Romagna, 
polemizzando con l'altemati-
T» enunciate da Compagna 
tra consumi social! e accu-
mulazioni ha affermato che 1 
priml (vedi esempio del mo
do come la riforroa sanitaria 
pud modificare le condizioni 
di lavoro e I'ambiente) costf-
tuiscono invece I'occasione 
per un nudvo sbocco alia stes-
sa produzione industrial e 
quindi al meccanismo di ere-
scita deU'economia. 

Oli interventi sovietici nan-
no portato esperienze parti-
colari e significative sugli ef-
fetti della poUtica di pianifi
cazione ai fini dello sviluppo 
economioo e sociale delle re-
pubbliche piu arretrate. Molti 
dl loro si sono soffermatl sul
le caratterizzazionl nuove che 
emergono nella pianificazione 
sovietica quail 11 rapporto ar-
monloc tra i divers! setter! 
produttivi, tra produzione e 
consumo; il passaggio da uno 
sviluppo estensivo a uno svi
luppo Intensive che faccia 
perno essenzialmente sulla 
tecnica e sulla scienza; un 
piu forte riconoscimento del 
ruolo dell'agricoltura. 

Nel dlhattitc sono inoltre in-
tMvenuti Maria Teresa Prasca 

(CESPE), Beltrame (INU). 
Amaduzzi (Lega delle coope
rative) e i sovietici Volin del 
Gosplan dell'Ucraina; Ascim-
baev della Accademia delle 
Scienze del Kazachistan; Bu-
zjrev Jell'Istituto di ricerca 
scientifica Togliatti di Lenin-
grado, Giandosov direttore del 
Gosplan del Kazachistan e in-
fine Juravkov del Gosplan 
della Bielorussia. 

Lina Tamburrino 

Le cooperative 
presentano 

in URSS 
una rassegna del 

mobile italiano 

MOSCA, 2 
(r.c.) - AH'insegna di «II 

mobile italiano per voi», il 
movimento cooperativo italia
no, tramite 1'Intercoop. socie
ta per il commercio lnterna-
zionale, ha presentato al pub-
blico sovietico una vasta ras
segna di mobili ed altri ogget-
ti di arredamento prodotti nel 
nostro paese. 

L'Intorcoop e gia ben cono-
sciuta in Unione Sovietica. E* 
stata essa, tra l'altro, a co-
struire presso Cerkassy, in 
Ucraina, la prima grande cen
trals frigorifera dell'URSS per 
la conservazione e la Iavora-
zione della frutta. 

La mostra del mobile e del-
l'airedamento. rimasta aper-
ta per due settimane al Par-
co Sokolniki, era stata prepa-
rata con cura. Tra l'altro, un 
gruppo di disegnatori e prc-
gettisti era venuto in prece-
denza a Mosca per studiare il 
mobile piu adatto, come stile 
e come misure all'apparta-
mento sovietico. Cosi, all'e-
sposizione sono stati presenta-
ti 200 tipi di mobili per ca
mera da letto. salotti, cucine 
e cosi via, oltre a divani, pol-
trone e mobili letto. I catalo-
ghi illustrativi erano in tre 
ltngue, compreso il nisso. 

Alia rassegna hanno parte-
cipato cinque cooperative di 
produzione, due consorzi di 
artigiani ed alcune singole 
aziende artigiane. Tutto il ma-
teriale esposto e stato acqui-
stato dall'organizzazJone so
vietica delle cooperative. 

La mostra ha avuto un ca-
rattere promozionale, nel sen-
so che si proponeva di met-
tere a contatto le aziende coo
perative e no, del settore con 
il mercato sovietico. Per que
sta ragione l'iniziativa non ha 
interessato soltanto il movi
mento cooperativo, ma in ge-
nere la piccola e media in
dustria del mobile, per cui 
sarebbe stato auspicabile un 
piu largo sostegno delle orea-
nizzazioni del commercio este-
ro del governo italiano. 

B* appena il caso di parla-
re deirenorme successo di 
pubblico che I'esposizione ha 
raccolto. Tra i visitatori si 
sono avuti. oltre ai dirigenti 
sovietici del settore, il mini
stro della culture, Putseva. ed 
11 slndaco di Mosca, Prosml-
lov. Televisione, stampa e ra
dio ne hanno parlato e i re-
sponsabili della iniziativa, 
Francesco DI Marco, presl-
dente dell'Intercoop. ed Adelio 
Pace, rappresentante dell'In
tercoop a Mosca, si sono di-
chlarati soddisfatti dei risul-
tati. Contatti sono ora in cor-
so per cercare dl glungere ad 
un accordo di Importazione di 
legname dall'URSS da tra-
sformare in mobili da vende
rs sul mercato sovietico. 

senso culturale non meno che 
in senso geografico. egual-
mente il solo ricorso legitti-
mo e quello all'articolazione 
dello Stato democratlco, che 
si concreta negli istituti re-
gionali; ed e anche il ricorso 
a una nuova relazlone e com-
penetrazlone tra, istanze cui. 
turali e istanze rappresenta-
tive che superi la separazlo-
ne della scienza dalla vita e 
dalle occorrenze quotldiane. 

Casl 1'intervento delle Re
gioni e stato accolto, saluta-
to, accettato come dimensio-
ne significativa dalla maggior 
parte di coloro che hanno 
preso la parola in seduta ple-
naria e forse ancor piu nelle 
commissioni e gruppi di la. 
voro che si sono riuniti ieri. 
D'altra parte, nel gruppo di 
lavoro che presentava forse 
maggiore Interesse (quello 
che si occupava della ricer
ca scientifica e della sua or-
ganizzazione) ha prevalso una 
concezione della ricerca con-
nessa con I'ambiente che e 
opposta a quella emergente 
dalla relazlone qui discussa: 
non ricerca a valle, quindi 
settoriale, limitata ai proces-
si di degradazione chimica e 
biologica, bensl ricerca a 
mente della produzione, tesa 
alia definizione di nuove tec-
nologie, di prodotti migliori 
e piu durevoli (che percl6 
diano IUORO a minore inten
sity di rifiuti): ma la ricerca 
a monte tende a coincidere 
con 1'assieme dei settori, con 
tutta la ricerca, di cui l'ap. 
proccio ambientale si pone 
come arricchimento generale, 
e stato detto, come una di-
mensione unitaria a cui non 
potra che essere chiamato a 
partecipare e contribuire o-
gni Istituto, ogni studioso 

Ci si avvede che l'esigenza 
di fermare la degradazione 
dell'ambiente comporta l'ac-
quisto di nuove articolazioni 
e dimensioni della cultura: 
con cui anche il menagement 
industrial dovra confron-
tarsi per gli aspetti che lo 
riguardano; e questo signifi-
ca che potra sempre meno 
fare da solo come invece ha 
teso e tende a fare da qual
che tempo. II tentativo di ri. 
solvere i problemi ambientali 
a livello menageriale deve 
essere ed e stato infatti de-
nunciato in questi giorni co
me volto a prevenire o soffo-
care gli sviluppi che sono in
vece necessari e sono i soli 
compatibili con un regime 
democratico: come un ten
tativo di prevaricazione — ab-
biamo detto nei giorni scorsi 
— avente a soggetto non tan. 
to 1'azienda pubblica richiesta 
di farnsene tramite, quanto 
il grande menagement nel suo 
assieme e il governo che lo 
autorizzava e copriva; per 
cui la conferenza presentata 
come impegno delle istanze 
politiche esecutive era stata 
certamente concepita invece 
da alcuni almeno dei suoi 
promotori come un avallo 
dell'operazione che si inten-
deva awiare. 

Questo disegno e caduto 
per le ragioni indicate anche 
nei giorni scorsi ed e legitti-
mo rammentare che nel con-
fronto che qui ha preso for
ma, in cui la posta in gioco 
era ed e II funzionamento 
effettivo degli istituti demo
cratic!,' i comunisti hanno te-
nuto posizioni tra le piu chla. 
re a difesa di tali istituti, co
me e stato largamente rico-
nosciuto. - Molti degli altri 
sono venuti dietro e anche 
non pochi fra 1 promotori e 
partecipi dell'iniziativa origi-
naria ci hanno poi assicurato 
che la relazione proposta deve 
considerarsi solo tesa a sta-
bilire un «tempo zero». un 
punto di partenza per un di-
scorso piu generale e artico-
lato. Ci sembra persino che 
nella forma finale la relazio. 
ne includera critiche e sug-
gerimenti qui emersi. L'ha af
fermato 1'ing. Guadalupi. 
presidente della Tecneco. che 
ha parlato nella seduta di 
chiusura. prima delle conclu
sioni tratte dal ministro. 

Dal confronto esce scoperto, 
se non ancora sconfitto, un 
disegno organico il cui vizio 
di fondo e scarsamente in 
rapporto con il dettaglio della 
rilevazione di dati di cui la 
Tecneco ha avuto l'incarico. 
E* pero significativo che il 
presidente di questa societa 
abbia avvertito l'esigenza 
alia fine del suo Intervento, 
di dichiarare che la «Tecne
co» considera esaurlto II pro-
prio impegno con il contri
bute dato a questa iniziativa 
contribute che non ha inte. 
so precostituire alcun titolo 
a future priorita. 

H ministro della ricerca 
scientifica del governo uscen-
te on. Romita ha concluso 
con Paffermazione che si de
ve «awiare una concreta e 
globale politica ambientale 
coaslderata come fondamen-
to e al tempo stesso sintesi 
di una nuova politica di svi
luppo. dell'impegno di inno-
vazione del nostro sistema 
produttivo. di una volonta di 
ammodemamento della ge-
stione della cosa pubblica. di 
una approfondita presa di 
coscienza, dei fondamentali 
valori civili e umani». 

L' evidente improwisazione 
con cui il ministro e venuto 
suggerendo misure e soluzio-
ni che avrebbero dovuto es
sere pensate e proposte in 
apertura, tradisce 1'inversio* 
ne di rotta lmposta dai con. 
tributi sereni ma meditati e 
maturatl attraverso moltepll-
ci esperienze e responsabilita 
che qui sono stati recati. In 
questo senso la conferenza — 
un po' come quella mondiale 
di Stoccolma dello anno scor-
so — si e chlusa megllo di 
come era cominclata. 

Cino Sighiboldi 

TT lVfOT'l^T \T1^T TTlITlVIir U n a eccezionale ondafa di maltempo ha fatto straripare numerosi f iumi 
LLJ 111VJ l l i U l^MURJ X J .U1Y1 .LJ d e | Vermont negli Stati Uniti. L'acqua ha invaso campagne e strade tra-
volgendo ogni cosa. Nella cittadina di Hardwick (come mostra la foto che pubblichiamo) un motel e finito nel letto del 
fiume Lamoille per uno smottamento 

Le societa petrollfere Insi
stono nella strategia del « ra
zionamento a scacchleraw dei 
rifornimenti di carburanti 
per ottenere Tulteriore au. 
mente del prezzo. Questa a-
zione non danneggia soltanto 
i consumatori perche, nelle 
giornate in cui rimangono a 
secco, i gestori delle pompe 
di benzina sono virtualmente 
disoccupati. La situazione dei 
rapporti fra societa petroll
fere e stata esaminata di nuo-
vo, ieri sera, in un incontro 
fra i rappresentanti delle as-
sociazioni di categoria, la 
AGIP e 1'Unione petrolifera. 

Un chiarimento e perb pos. 
slbile soltanto con i'enuncia-
zione da parte del governo dl 
una nuova linea di condotta. 
Benzina e carburanti. princi
p a l « prezzo amministrato » 
incidono fortemente sul prez-
zi di tuttl gli altri consumi 
(come l'imposta incide forte
mente sulle entrate statali). 
I! ministro dell'Industria nel 
governo dimissionario, Ferri, 
rispondendo all'interrogazio. 
ne del sen. Pietro Pinna non 
tiene in alcun conto l'esigen
za della lotta all'inflazione, 
giustificando le pretese delle 
societa petrollfere e limitan-
dosi ad accennare al fatto 
che nContatti con paesl pro-
duttori sono in corso anche 
attualmente al fine di ac-
crescere le disponibllita di 
id rocar bu r I del l'ENI». 

E' un fatto che nelle raffi. 
nerie iteliane esiste della ca-
pacita inutilizzata, il cui 
sfruttamento puo essere affi-
dato all'ENI qualora il mo-
nopolio internazionale rifiuti 
di rifornire adeguatamente il 
mercato italiano. 

La migliore utilizzazione 
delle raffinerie consente an
che di ridurre il costo. L'au-
mento del prezzo pud essere 
evitato: una serie di misure 
di ristrutturazione del setto
re petrolifero consente di as-

sorbire i nuovi costl con van. 
taggio. Gil esempi sono noti: 
1) accrescere I rifornimenti 
diretti da paesl che dispon-
gono del prodotto; 2) utllia-
zare megllo la capacita di 
raffinazlone; 3) ridurre 1'in-
cremente del consumi, orien. 
tando Intanto In modo nuo-
vo la produzione elettrica e 
chimica oggi basate essenzial
mente sul petrolio; 4) spen-
dere meno nella rele dlstri. 
butiva e nella pubblicita. 

Soltanto negando oggi l'au-
mento di prezzo si pud im-
boccare, nel prossimi mesl, 
la via di una ristrutturazione 
del settore petrolifero con-
forme agli interessl dell'eco. 
nomia italiana. 

L'acquiescenza agli interessl 
delle societa petrolifere In
ternazionali e t anto meno 
comprensibile in quanto 11 
panorama mondiale del pe
trolio sta rapldamente cam-
biando. E' d'ieri la notiila 
che la Libia si accinge a nt-
zionalizzare un'importante 
gruppo di compagnie pren-
dendo nelle proprie man! la 
produzione relativa. Due set
timane fa il governo Nigeria-
no ha preso una partecipazio
ne, sia pure di un terzo sol
tanto, nella principale com-
pagnia produttrice aprendoai 
la strada alia disponibllita di 
una quota di prodotto (gia 
l'ENI dispone di una parteci
pazione di rilievo in Nigeria). 

La carenza di petrolio sul 
mercato mondiale e, in real. 
ta. una situazione manipola-
ta dalle societa del cartello 
internazionale; il petrolio 
manchera a chi non riusclra 
a realizzare una politica di 
accordi e cooperazione inter
nazionale scavalcando l'lnter-
mediazlone monopolistica. E 
la soluzlone di problemi del 
prezzo, dei rifornimenti, del
le garanzie da dare al gestori 
della dlstribuzione dipende 
da una scelte politica oggi 
piii urgente che mai. 
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Bilancio Alitalia 1972 

Il 27 giugno 1973, nella sede sociale in Roma, sotto la presidenza del Cav. del Lav., Ing. Bru
no Velani, si e riumta I'Assemblea Ordinana degli Azionisti dell'Alitalia. La relazione presen
tata agli Azionisti ha messo in risalto la concomitanle azione di numerosi, important! ed in 
parte imprevisti fattori di disturbo che (impedendo quel miglioramento in termini di traffico 
che avrebbe potuto bilanciare I'aumento dei costi) non hanno permesso il raggiungimento 
dei traguardi prefissati. Tali fattori di disturbo si. sono nvelati particolarmente pesanti nel set-
tore delle infrastrutture aeroportuali, ancora una volta dimoslratesi inadeguate alfa effettiva en-
tita dei trafdei, tantoche, dal 1° novembre, sono state prescritte ai vettori aerei pesanti n-
duzioni delle attivita orarie nei due principal! scali di Fiumicino e Linale, sconvolgendo la 
programmazione dei voli e danneggiando soprattutto i vettori italiani che su tali scali effet-
tuano il maggior numero dei movimenti - - • * 
L'Alitalia ha comunque reagito a questa negativa situazione a mano a mano che la stessa ve-
niva profilandosi svolgendo anche una sene di azioni, nel campo delle vendite, che hanno 
permesso di limitare la flessione del numero dei passeggeri trasportati (-7%). Per quanto n-
guarda la capacita offerta, ad una lieve flessione (-0,5^'o) nspetto al 1971 ha comunque fat
to nscontro un mcremento globale di traffico (passeggeri. merci e posta) dell'1,7% che 
ha comportato un mialioramento del coef'iciente di utilizzazione globale, passato aal 
51.5% del 1971 al 52.7% del 1972. 

1972 Var. •/ . 

127 634 927 
212 653 

5 415-545 
9 303 460 994 
• 7 443 769 051 

295 1B3 614 
l.:33 501 620 

52.7 

——~ 3 9 
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— 70 
- 53 
•f !" 
— 7.4 
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ATTIVITA SVOLTA l»n_ 

Km vo'a'i ' 132 7S5 782 
O c Oi vo!o 225 625 
Passeggeri 5 820617 
Passeggen-km 8 =25 739 285 
Posti-km olferli :7 152 707 733 
Merci e posta ! raspo r ' a ' c - o- " ^ n 31^953*69 
To:a'e*lcnn-l'm Traspo'ta'e 1 114 537 946 
Cceff utilizzazione q 'o t^ e 515 

LA FLOTTA 
A' 31 dicembre 1972 la flotta Alitalia era co-^.posta oi 79 aerei a gst«o. di cui 5 Boeng 747, 
11 DC-8/43. 10 DC-8/6? di cui 8 passeggeri e 2 tuttomerci. 35 DC-9/30 di CJI 33 passeg
geri e 2 tuttomerci, 18 Caravelle Nei primi mesi del 1973 sono s'ati agi.^'it- a '?. flo::a 3 
DC-10/30, tnreattcn a grande capacta da 252 posti. 

IL PERSONALE 
Al 31 dicembre 1972 la consstenza del persona'e A'ltalia era di 14 822 i.n.ta o- CJ. 3 379 
in forza all'estero. cosi suddivisi. personale a terra, 11 807 un.ta: persona'e ra/gan'e, 3 015 
unita. La scadenza dei contratti co!!ettivi del persona'e, sia a tcra. sa navgan'e . i 'ta: a 
unitamente a quella di alcuni contratti del personale in forza ail es'ero ha cara"enzra:o ,: 
1972 per I intensa attivita sindacale che ne e derrvata. 

i COSTI 
I costi sostenuti nel 1972 ammontano complessivamente a 291 516 157 509 lire, con un .r.cre-
mento del 4,19% nspetto all'anno preceden'e La parte prependerante e rappresentata oa'Je 
spese per il personale che hanno toccato il 40,45% della spesa tota'e ammontando com
plessivamente a I.re 117 928 071 346, con un mcremento del 13,3% nspetto al 1971 
Nel 1972 e stato effettuato uno stanziamento per a-nmortamenti di lire 25 452 191 130. contro 
lire 24 746 356 635 del 1971. 

GLI INVESTIMENTI 
Ne! 1972 I'Alitalia ha effettuato investimenti patrimonial! per un importo di oitre 27 m.liardi 
di lire. Tra i piu sigmficatrvi vanno segnalati: lacquisto del qumto Boeing 747 e relati/e scorte 
(I'aereo ha moton potenziati ed una disponibllita di 386 posti); il compTetamento della nuova 
mensa aziendale a Fiumicino; I'mstallazione, nei locali appositamente costruiti a Fiumicino, 
del nuovo sirrulatore di volo del DC-10/30, per I'addestramento dei piloti sia dell'Alitalia che 
di alcune compagnie del gruppo ATLAS (Iberia, Lufthansa Sabena); i lavon per la costruzicne 
dell'edificio che accogl:er& la Direzione Sistcrni Informativi e Telecomumcazioni, suil'area re-

cen'ernente acquistata in localita Rorna-f/agliana; alcune opere relative aH'ampliamento e al 
potenziamento dell'aerostazione nazionale passeggeri di Fiumicino; le opere di adeguaman* 
to dell'aviorimessa 3 destinata ad accogliere i DC-10/30; la realizzazione del nuovo terminal 
di Milano entrato in funzione ai primi di maggio del 1973. 

LE PREVISIONI 
La situazione eccezionale ed estremamente difficile del 1972 si e creata in buona parte al di 
fuon del controllo della Compagnia e per una concomitanza di circostanze sfavorevoli tra cui 
le ormai insostenibili carenze delle infrastrutture aeroportuali. 
Tuttavia vi sono buoni motivi di ntenere (anche sulla base dei positivi risultati dei primi me
si del 1973) che si stia assistendo ad un fenomeno di inversione di tendenza, destinata ad 
evolversi, pur se gradualmente, negli anni futuri. 
I motivi obiettivi su cui tale convmcimento si fonda, possono compendiarsi essenzialmente: 
nel costante aumento dei traffici aerei e nel conseguente assorbimento dell'eccesso di of
ferta lamentato negli ultimi anni a causa dell'awento degli aeromobili a grande capacita; 
nel'a nconosctuta necessita di un adeguamento delle tanffe e, soprattutto, del sistema tarif-
"ano a! crescente e non controllabile aumento dei costi; nella tendenza a ncercare una sana 
base di convivenza con i vettori che ocerano servizi a domanda (charter); nella situazione 
economica mondiale meno precana, ancorche aifficile a causa di forti spinte inflazionishche. 
Per ouanto nguarda piii in part:co!are 1 Alita'ia e I'ambiente dal quale e fondamentalmente 
condizionato il suo operato, e lecito presumere (anche alia luce della dichiarata aecisione del 
Governo e del Parlamento di vo er nsolvere i pr.ncipali problemi che si erano venuti accu-
mulando nel decenn o trascorso) cne la situar one eel tutto anomala, frutto di una concomi
tanza di circostanze s'avorevol', m cut s: e t'ovata ad operare e che ne ha pregtudicato i 
r.sul'ali d. cestione, non abb.a a npetersi. 

CONTO ECONOMICO W 1 ltT2 

P'0\en:i acl t -a "c3 L. 260 493 794143 L. 265121589 994 
frT.c.Ti a -c^ssc i ce' ;-a ' : 3 - 12612353890 » 12620528312 
Prc.eVi \a- i 6 597 455 539 7 547.993 200 

To-a'e E-cr.e.V. L. 279600303622 L. 235 290.111506 

f-rs-e K : ; r = - ~ 3 - 2 " L. 104 0"4 733 753 L. 117 923 071 346 
Sceco c e , e ' C i ; o e : ^ - a 1 . 1510:9 203 223 L 143135 895 033 

Arr—ortarrsr.ti: ' 
: - r~ob i L. 453*03 645 L 475 257 874 
.'-no afVi . '- » 1632 167 160 » 1743 670513 
Cr-' .ocss e e - ; - ' c i e r r v c - - ? a . ' 3 - 5 : : 3 - c s . . . . » 9?2503624 . 1423515414 
' • a c f r e a " - e : : a v : e w a ; c i > 648 997 267 * 673 137.374 
: - c r • a - r c a i e r a c c r r e n . - B - 270 672 274 » 291.764 377 
A ;o~rezz e rrerzi d. : raspc:3 .n'e-. i » 265 571767 » 272.745 449 
Agerz.e eJ uif.ci *• 506 594 564 574 412 602 

L. 4825112302 U 5454533603 
FY-a » 19 921244 333 19 997 657.527 

To'ao a - ~ o " v r e " : L. 24 745 356 635 L 25 452.191.130 

Totae soe;e L. 279 800303 622 L. 291.516.157 509 

R s^ 'a'o d'eserciz.o — L. - - 6 226 046 003 

DECISIONI DELL'ASSEMBLEA 
L'Assemblea ha approvato ali'unanimita la relazione del Consiglio di Ammmistrazione, il Bi
lancio ed il conto Profitti e Perdite dell'Eserciz.o 1972; nonch6 I'utilizzo del residuo fondo 
nschi di L. 1304 840 677 per la parziale copertura della perdita dell'Esercizio 1972, d l 
L. 6 226 046 003, e di nportare a nuovo la restante perdita di L. 4.921.205.326. 
L'Assemblea ha inoltre nom.nato Consigliere di Ammmistrazione il Dott. Umberto NordHX 
cooptato dal Cons.glio di Ammmistrazione'del 20 121972 in sostituzione deirAmbasdate-
re Dott. Benedetto Capomazza di Campolattaro dimissionario. 

/Ilitalia 
• • i 
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Un pesante contributo pagato all'illusione di una vacanza 

ANCORA UN <P0HTE» MICIDIALE 
165 morti, tremila feriti 
Un'attrezzotura turistica carente all'origine dei drammatici incidenti - Domenica scorsa oltre sette mi-
lioni di auto in circolazione sulle strode - Spiagge affollate, caos, code di ore ai caselli delle autostrade 
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Giovane 
ucciso 

nel parco 
a Milano 

Sbancavano collina demaniale 

Denunciati perche 
rovinavano 

costa e paesaggio 
Uno in sfafo di arresto e gl i altri a piede libero 

Stavano per rovinare la zona Garganica 

MANPREDONIA (Foggia). 2. 
Una persona e stata aire-

stata e cinque denunciate per 
aver eseguito sulla costa gar
ganica lavori senza autorizza-
zione e tali da danneggiare il 
paesaggio. 

I carabinieri da bordo di 
una loro motovedetta, aveva-
no rilevato delle esplosioni in 
localita Punta Rossa, a 13 chi-

' lometri dall'abitato. Si sono 
recati sul posto ed hanno ac-
certato che, mediante l'uso 
della dinamite e di due ru-
spe, si stavano compiendo 
lavori di sbancamento per 
costruire una strada di acces-
so ad una piccola spiaggia 
dalla litoranea che, in quel 
tratto, e a trenta metri sul 
livello del mare. 

Le successive indagini han
no consentito di stabilire che 
la zona e demaniale e sogget-
ta al vincolo paesaggistico e 
che la capitaneria di porto 
non aveva ancora concesso 
l'autorizzazione, chiesta da-
gli appaltatori dei lavori per 
costruire la strada. 

I carabinieri hanno quindi 

arrestato il cavamonti Salva-
tore Ferrante, di 31 anni, re-
sponsabile del brillamento del-
la dinamite; 1'uomo e stalo 
rinchiuso nelle carceri di 
Monte Sant'Angelo (Foggia). 
Sono stati inoltre denunciati 
i due appaltatori dei lavori, 
Michele Prencipe, di 32 anni, 
e Libero Tomaiolo di 29; An
tonio Del Nobile, di 18 anni. 
collaboratore di Ferrante; Sal-
vatore Cataleta, di 25 che 6 
alle dipendenze di Michele 
Prencipe; Nicola De Cecco. di 
46, di San Giovanni Rotondo 
(Foggia) — mentre tutti gli 
altri sonc di Manfredonia — 
per aver venduto clandestina-
mente l'esplosivo. 

I militari hanno poi seque
strate 115 chilogrammi di di
namite e trecento metri di 
miccia detonante. 

Le accuse contro 1 sei sono 
di detenzione ed uso di esplo-
sivi, lavori abusivi esplosioni 
pericolose e violazione della 
legge 29 giugno 1939 n. 1497 
sulla tutela e protezione del
le bellezze naturali. 

Anche quosfo «ponte > ha dato il suo traglco contributo di sangue. Centosessantacinque 
persone sono morte e tremila 259 sono rimaste ferite sulle strade italiane nei giorni che vanno 
dal 28 giugno al primo luglio. Si tratta di cifre agghiaccianli, per le quail non restano quasi parole 
da scrivere. Come se una oscura mania suicida (o omicida?) fosse calata improvvisamente 
tra di noi a mietere vittime. Una guerra assurda, combattuta su lucenti carri armati da 
mille e oltre di ci'indrata, roventi, inquinanti, chiassosi: domenica sulle nostre strade e stata 

registrata una circolazione 
di sette milioni e 400 rnila 
auto. Strade e autostrade si 
sono bloccate per il rientro 
in citta, code interminabili 
di auto (4 chilometri al ca-
sello Roma-Sud dell'AutosoIe) 
hanno atteso ore intere che 
si aprisse un varco. 

L'inflazione da «ponte», 
orcliestrata e comandata da 
clii vuole die turismo e tem
po libero siano soltanto una 
merce di consumo. ha dato 
ancora una volta i suoi frutti. 
Domenica mattina, alia spiag
gia libera di Casteifusano a 
Roma, i custodi hanno dovu-
to affiggere i cartelli del 
« tutto esaurito » gia alle 7,30 
del mattino. Le foto giunte 
in redazione e che riprodu-
cono scorci di spiaggia del-

i'Adriatico hanno dell'incredi-
bile: venti centimetri di spa-
zio a testa, a dir tanto; un 
ammasso di persone una a 
iianco aH'altra, senza nean-
che la possibility di sedersi. 
Rimini, Cesenatico. Pescara: 
decine di migliaia di perso
ne all'assalto del mare. Per 
il Tirreno e stata la stessa 
cosa. Abbiamo detto di Ostia; 
ricordiamo ancora Fregene, 
Ladispoli, le spiagge del Na-
poletano e quelle della Sicilia. 

II massiccio esercito di 
«pontaioli», come sempre 
accade del resto. ha messo 
a dura prova tutti i servizi: 
dalla rete viaria a quella al-
berghiera, dalle ferrovie ai 
traghetti per le isole; perfi-
no in certi ospedali di pro-
vincia e scattato l'allarme di 
emergenza ed i pronto soc-
corso sulle spiagge (nel La-
zio, per esempio, quasi tutte 
prive di ospedale) hanno ri-
schiato di saltare. Si invita 
al «ponte > per razziare 
quattrini, ma non si pensa 
minimamente a rafforzare i 
servizi, a potenziare certe 
strutture essenziali per il tu
rismo. Un esempio per tutti. 
L'Autostrada del Sole — per 
riparazioni del resto essen
ziali — per quasi tutta Testa
te funziona con una sola cor-
sia nel tratto appenninico to-
sco-emiliano. Resta da do-
mandarsi perche questi lavo
ri non si fanno in un periodo 
dell'anno di minore intensita 
di traffico. E ancora. La se-
gnaletica spesso e insuffi-
ciente, le tre corsie sono in 
invito alia morte, i semafori 
non sono controllati a dove-
re (ieri a Roma ne sono sal-
tati tre contemporaneamen-
te nella zona della stazione 
Termini e la citta e rimasta 
paralizzata per alcune ore). 
polizia stradale e carabinieri 
sono sottoposti a turni mas-
sacranti con evidente disca-
pito per un servizto efficace. 

Questa struttura — dicia-
mo — turistica e il terreno 
adatto per il ripetersi delle 
stragi. Si invita all'esodo, ma 
non ci si attrezza per preveni-
re gli incidenti; si reclamiz-
zano le spiagge, ma non si 
fa nulla per organizzare dei 
trasporti decent! per rag-
giungerle; si vendono milio
ni di auto e moto, ma le stra
de restano sempre le stesse. 
L'essenziale di ogni opera-
zione c ponte» resta la raz
zia dei soldi. Quanto abbia
mo speso dal 28 giugno al 
primo luglio? E quest! soldi 
a chi sono andati in tasca? 
E cosa ci abbiamo guada-
gnato in salute, in diverti
mento e in evasione? 

II « ponte > appena trascor-
so e il penultimo della sta-
gione (resta ancora quello 
di ferragosto) ed e coinciso 
con il primo luglio, cioe con 
1'inizio del periodo delle fe-
rie. Anche a questo forse 
e dovuto reccezioijale movi-
mento che si 6 registrato sul
le strade. Ma resta il dato 
di fondo diffuso dagli uffici 
statistici alia fine deU'altra 
settimana: trentotto italiani 
su cento non fanno nemme-
no un giomo di ferie; la 
stragrande maggioranza dei 
iavoratori italiani (partico-
larmente quelli dell'industria 
e dell'agricoltura) anche 
quando non va in fabbrica 
o nei campi, non ha risorse 
finanziarie sufficient! a la-
sciare i luoghi di residenza. 
Ecco allora I'occasione del 
c ponte > da sfruttare: una 
corsa al mare o in collina 
con 1'obbligo del rientro alia 
sera perche non ci sono i 
soldi per I'albergo. In quelle 
poche ore trascorse sulle 
strade — in sintesi — ven-
gono trasferitc tuttc le fru-
strazioni accumulate in set-
timane e settimane di lavo-
ro e di privazioni. Si corre 
in auto sul filo del rasoio 
nella vana speranza di evn-
dere; quando non si muore 
o non ci si storpia in un 
groviglio di lamiere. -

Scoperta di due scienziati svizzeri 

Dalla epidermide 
ustionata 

un veleno letale 
Un complesso lipoproteico che nel corso degli espe-
r imenti ha ucciso gl i animali - Messo a punto un siero 

BASILEA, 2 
Nel corso del recente sim-

posio internazionale sulle 
ustioni, i professori M. Allgo 
ver e G. Schonenberger di 
Basilea hanno riferito su una 
loro importante scoperta: essi 
hanno isolate dalla pelle ustio
nata una sostanza lipoproteica 
altamente tossica che, inietta-
ta negli animali, ne provoca 
la morte. 

L'analisi chimica ha rivela-
to che tale sostanza e costi-
tuita da un complesso lipopro
teico; ed esso sarebbe respon-
sabile delle morti da ustione. 
Si e in tal modo finalmente 
data una interpretazione 
scientifica ai gravi shock, ta-
lora mortali, degli ustionati, 
ritenuti un tempo provocati da 
infezioni. perdita di liquidi, le-
sioni renali e polmonari. 

La vera causa e invece que
sta lipoproteina che parte dal
la pelle ustionata. 

Una analisi piu sottile ha ri-
velato che tale sostanza pren-
de inizio dalle membrane eel-
lulari che via via si conca-
tenano, cioe si polimerizzano. 
sino a strutturare il complesso 
lipoproteico di alta tossicita. 
Questa tossic'ta pud tuttavia 

combattersi mediante un siero 
antilipoproteico che e gia sta-
to affrontato e ha dato ottimi 
risultati nelle prove sperimen-
tali. 

Sulla prevenzione e la cura 
delle ustioni, i congressisti 
hanno dettato varie norme: 1) 
ricordare che 1'80 per cento 
delle ustioni avvengono entro 
le pareti domestiche; 2) non 
fumare a letto; 3) tener lon-
tani i bambini dalle cucine; 
4) in caso di ustione, bagna-
re con acqua fredda la parte 
ustionata e non applicare al-
cuna crema: 5) provvedere ad 
un immediato ricovero; 6) 
somministrare subito soluzioni 
alcaline per bocca o per inie-
zioni; 7) provvedere a tra-
pianti di pelle umana, o di 
suino oppure di pelle artifi-
ciale. 

La pelle trapiantata ha una 
particolare attivita antibatte-
rica. come e dimostrato met-
tendo i frammenti di pelle in 
cultura batterica prima del 
trapianto: i batten attomo al
ia pelle vengono subito uccisi. 
La vitamina A. somministra-
ta ad alte dosi impedisce inol
tre la formazione di ulcere 
gastriche frequent! negli 
ustionati. 

LP0P0L0CMESE 
103 manifesti dalla Rivoluzione culturale a oggl 

A cura di Enzo Nizza 
Introduzioni di Ennca Colioni Pischel e Raffaele De Grade 

Prezzo Lire 1.000 

LA PIETRA 
Viale F. Testi. 75 - Milano 

Anche ieri gravi 
sciagure stradali 

VERCELLI, 2. 
Uno studente di 18 anni ed una Implegata di 22 hanno 

perso la vita in un incldente stradale avvenuto sulla strada 
fra Ghemme e Romagnano Sesia, in provincia di Vercelli, per 
un urto frontale fra l'utllitaria su cui viaggiavano con amici 
ed una «124». Nello stesso incidente altre quattro persone 
sono rimaste ferite. 

Le due vittime, Paolo Lanfranchl e Giorgetta Galglone, 
viaggiavano a bordo di una « 500» condotta da Liliana Noris. 
di 22 anni. Sulla vettura si trovava anche Pierangelo Negrini, 
di 17 anni. 

U grave Incidente e avvenuto per cause non ancora 
accertate, ma molto probabilmente perche' la utilitaria, Ian-
ciata a veloclta molto elevata, e sbandata in una piccola 
curva invadendo la corsia opposta. Si e scontrata cosl con 
la «124» condotta da Giuseppe Mostini, di 41 anni, che era 
in compagnia della moglie, Anna Maria Marchiani, di 40 anni. 
L'utilltaria e stata ridotta ad un ammasso di rottaml. II 
Lanfranchl e deceduto sul colpo mentre la Galgione e spirata 
poco dopo il suo ricovero in ospedale. Tutti gli altri hanno 
riportato ferite e fratture varie e sono stati rlcoverati al-
1'ospedale di Vercelli. 

a * m 

Un morto e un ferito sono il bllancio dl un incidente stra
dale avvenuto oggi sull'autostrada del Brennero, nei pressi 
di Nogarole Rocca. Un automezzo targato Bolzano e uscito 
di strada per cause in corso di accertamento da parte della 
polizia stradale di Verona. I due occupant!, rimasti fesifci, 
sono stati soccorsi e trasportati all'ospedale di Borgo Roma, 
dove uno di loro e deceduto pochi minuti dopo il suo ricovero 
nel reparto rianimazione. 

Due immagini dell'lntenso traffico dei giorni dal c ponte • ; in alto: il casello dell'A-1 a Milano; 
sotto: colonne d'auto ferme nel tratto verso Bologna 

MILANO, 2 
Un giovane c stato assassi-

nato la scorsa notte a Milano, 
il suo corpo e itato trovato 
verso le 3 in un prato, adia-
cente a via Gadio. al Parco 
Sempione; lo ha scoperto un 
metronotte che stava effet-
tuando un normale giro di 
perlustrazione. 

Da quanto emerso dai primi 
accertamenti del medico le
gale, prof. Basile, giunto sul 
posto poco dopo con il Sosti-
tuto procuratore della Repub-
blica, dott. Alessio, il giovane 
e stato ucciso a colpi di sti
letto, o con un'arma analoga. 
verso le 23 di ieri sera. 

Nessun documento e stato 
trovato nelle sue tasche. Nei 
pressi, invece, una bicicletta. 
per terra, un foglio di carta 
bollata sul quale era stata 
redatta una denuncia di smar-
rimento di passaporto. La de
nuncia risulta firmata da Leo 
Colturo, di 21 anni, abitante 
a Parabita (Lecce). Gli in-
quirenti hanno piu tardi stabi-
lito che queste sono le gene-
ralita dell'ucciso. 

II giovane e noto alle auto-
rita di polizia in quanto im-
plicato in alcuni furti. 

Circa il movente del delltto. 
pochissimi sono tutt'ora gli 
indizi di cui dispongono gli in-
quirenti. La zona del Parco 
Sempione, la notte, viene abi-
tualmente frequentata da 
strani personaggi. 

Nel corso della notte i ca
rabinieri hanno fermato quat
tro persone che abitualmente 
frequentano la zona del parco. 

Riprende la drammatica lotta dei detenuti contro il sistema carcerario 

Ora la protesta e esplosa a San Vittore 
Anche a Milano le richieste sono le stesse: riforma dei codici e delle norme sulla carcerazione preventiva 
I reclusi gridano dai tetti: « Voi?liamo lavorare » — Clamorose proteste a Bologna, Orvieto e Brescia 

MILANO — La protesta dei detenuti sui tetti di <San Vittore* 

AD UN POSTO DI BLOCCO DEI CARABINIERI PRESSO BRESCIA 

Un ragazzo non si ferma all'alt 
e viene ferito a colpi di pistoia 

La fuga per evitare una multa — Guidava un motorino con a bordo anche 
il fratello — Nervosismo e stanchezza tra gli addetti al controllo del traffico 

a. gi. 

Le ricerche 

sui rigetti 

bloccate 
GENOVA, 2 

II modo per sconfiggere il 
rigetto, il pnncipale proble-
ma nei trapianti di organo, 
sarebbe stato scoperto a Ge-
nova nel laboratorio di immu-
nologia deU'universita: la co-
munlcazione di questo im
portante risultato che, per il 
momento — per quanto ri-
guarda l'uomo — e soltanto 
teorico, e stata fatta in que
st! giorni al congresso inter
nazionale di Vienna sui tra 
pianti dal prof. Saverio Impe-
rato. II prof. Imperato ha 
detto anche che, purtroppo, 
non e stato possibile appro-
fondire gli studi per mancan-
n dl mezzl. 

BRESCIA, 2 
La paura di vedersi ap-

pioppare una multa e la « pi
stoia facile » di un carabinie-
re per pdeo non hanno deter 
minato una tragedia. Un ra 
gazzo di 14 anni. Roberto 
Franceschirii, studente, nato a 
Bedizzole dove risiede in via 
Gandolfi 16, e rimasto ferito 
ieri sera da un colpo di pisto-
la sparatogli da un carabtnie-
re al termine di un insegu:-
mento. 

II Franoeschini percorreva 
verso le ore 20,30 la prOvin-
ciale Due Forte-Padenghe a 
bordo di una motoretta, tra-
sportando sul sedile posterio 
re il fratello maggiore, quan
do incrociava una «Giulia » 
del pronto intervento dei ca
rabinieri di Desenzano del 
Garda. I millti ell intimava 
no rlpetutamente l'alt, ma il 
Franoeschini per tema di in 
oorrere In contravvenziom 
(gulda di un motorino in mi
nore eta e trasporto abusivo 
di un passeggero) proseguiva 
la sua corsa infllandosi poi 
In una strada laterale che 

porta alia frazione La Bolo-
enina 

I militari si ponevano ai-
1'inseguimento. Secondo il ra<--
«onto dei carabinieri. il Fran 
ceschini, scaricato il fratello. 
ha proseguito per alcune cen-
Mnaia di metri zigzagando da 
vanti alia macchina per evi 
tare di essere sorpassato. per 
poi compiere. aH'imprOvviso. 
«in'lnversione di marcia. 

A quel punto la «Giui:a * 
si arrestava bruscamente. nc 
scendeva il capoequipaggio 
Domenlco Raffaello che, pliuv 
la In pugiK), accorreva al cen 
tro della strada prendendo dl 
mira ja motoretta che si sta
va allontanando. 

I! carabml-ere, che ha spa 
ratd da una di^tanza di 35-40 
metri, avrebbe mirato. secon 
do le sue dichiaraziom, alia 
gomma posteriore della moto 
retta mancandola. La pallotto-
la limbalzando suH'asfalto 
avrebbe colpito il Franoeschi
ni al gomito ferendolo. 

Subito sorrorso il ragazzo 
4 stato awiato aU'osp*-

dale civile di Brescia ove e 
stato ricoverato in traumato-
logia. Presenta una feriia d'ar-
ma da fuoco con foro d'entra-
ta nel gomito sinistra e foro 
d'uscita airavambraccio. La 
prognosi e di 20 giorni. 

H grave fatto ha destato 
enorme Impressione nella zo
na. E" inammissibile che 1 
nervi possano saltare con tan-
ta facilita. anche se ad atte-
nuante per il comportamento 
de] militari gloca 11 grave 
stress a cui sono sottoposti. 
speclalmente in queste gior-
nate festive, i carabinieri. co
me tutte le altre forze addet-
te al servizio di pattugliamen-
to sulle nostre strade inta-
sate dal traffico. Non trova 
neppure valida glustificazione 
che per intimldire si spari. 
per terra <J per aria, quando 
come in questo caso ci si tro
va dinanzi a un ragazzo che 
cerca di sfuggire al pagamen-
to di una contrawenzione. 

Carlo Bianchi 

MILANO. 2. 
Stamane alle 11.30 l'ondata di 

protesta che sta percorrencio da 
piu di una settimana le carceri 
italiane, e esplosa anche nel 
carcere milanese di San Vittore 
dove, sino alia scorsa settima
na, era prevalsa nella stragran
de maggioranza dei detenuti la 
decisione di rendere pubbliche 
le loro rivendicazioni — sostan-
zialmente le stesse poste sul 
tappeto dai detenuti delle altre 
carceri — accettando la propo-
sta di tenere una conferenza 
stampa con un redattore del-
l'ANSA fatta dal sostituto pro
curatore dott. Vaccari alia loro 
richiesta di poter parlare con 
i giornalisti di tutti i giornali 
cittadini. Decine di detenuti so
no cosi saliti per protesta sui 
tetti del carcere. 

Alle 15, dopo una breve at-
tenuazione della tensione e men
tre sui tetti il numero dei ma-
nifestanti era sceso da circa 
una trentina a una mezza doz-
zina, la c sommossa >si c nuo-
vamente estesa quando. la di-
rezione del carcere. dove nel 
frattempo sono stati fatti afflui-
re cirr3 400 uomini della poli
zia e dei carabinieri. ha abolito 
1'ora di aria del pomeriggio in 
previsione di un estendersi del
ta protesta. La misura ha 
suscitato il rincrudirsi della pro
testa nei due rpggi in cui era 
gia esplosa nella mattinata e 
poco dopo i detenuti che per 
varie vie hanno raggiunto i tet
ti dei raggi II e V sono saliti 
a circa unaa quarantina. men
tre anche nei cortili e negli 
altri raggi altri detenuti mani-
festavano con grida e clamo-
ri: alcuni scontri sembra si 
siano verificati qua e la con 
le forze di polizia. 

La protesta e esplosa dramma-

Jicamente alle 11.30: un gruppo 
li detenuti del II e V raggio si 
fono rifiutati di rientrare dopo 
"ora di e aria > e utilizzando i 

lucernari si sono arrampicati 
sui tetti: quindi hanno comin-
clato a lanciare le grida di «Vo-
gliamo le riforme dei codici e 
delle carceri». < Basta con le 
pnpmesse che non vengono man-
tenute». C'e stato poi un ap-
pello direttamente rivolto ai 
Kiurnalisti accorsi attorno alle 
mura di San Vittore. 

Mentre alcuni dei detenuti im-
brafcdavano tegole divelte. altri 
griqarano ai giornalisti: «Ci 
hanno incastrati ancora una vol
ta. ci hanno picchiato. qui cin
que iH noi sono stati feriti, sono 
sempre i soliti. chiudono le por-
te e.poi picchiano*. Si tratta. 
come! si vede. di accuse gra\i. 
che riteniamo tali da esigere 
una immediata e severa inchie-
sta d4 parte della magistratura. 

Del resto. quando dopo le 
13.30. mentre sui tetti erano 
rimasti solo una mezza dozzina 
di detenuti essendosi gli altri 
lasciaii convincere a rientrare. 
pare che proprio la comparsa 
in massa di 100 uomini della 
mobile, una compagnia del ter-
zo celere e due compagnie di 
carabinieri col questore Allitto. 
numerosi commissari e ufficiali. 
sia stata la molla che ha dato 
nuovo alimento alia protesta. 
unitamente al divieto dell'aria 
deciso dalla direzione per tutti 
nel pomeriggio. 

Alle 15. infatti. mentre grandi 
rlamori si levavano ?nche da
gli altri raggi. i detenuti sui 
tetti erano aumentati a circa 
50 e hanno ripreso a gridarc i 
loro slogan per le riforme: con
tro gli asseriti pestaggi cui sa-
rebbero stati sottoposti nume
rosi detenuti, e contro il man-
cato rispetto degli impegni ns-
sunti dai vari responsabili sino 
ad ora perche le richieste dei 
detenuti fossero fatte pen'enire 
oon urgenza al minhtero. Sul 

posto verso le 15 si e recato an
che il sostituto procuratore dot-
tor Summa. 

Poco dopo le 17, la polizia e 
i carabinieri hanno fatto sgom-
berare la folia di cittadini as-
siepati tutt'attorno al carcere e 
il traffico compreso quello tran-
viario d stato deviate mentre 
i clamori aU'interno di San Vit
tore aumentavano. Dai finestro-
ni del II raggio pende un gran-
de lenzuolo con la scritta « Vo-
filiamo la riforma dei codici c 
delle carceri ». mentre continua-
no le grida dei detenuti sui tetti. 

A San Vittore si sono recati 
i due sostituti procurator! Sum
ma e Alma. 

A sera inoltrata sul tetto del 
IV raggio erano ancora una qua
rantina di detenuti. Poi, piu 
tardi, hanno accettato di par
lare col direttore Santamaria 
che ha convinto la maggior par
te a rientrare. A mezzanotte i 
detenuti rimasti sul tetto erano 
ridotti a una diecina. Sono state 
bloccate tutte le vie che ricon-
ducono alle celle. Quando deci-
deranno di scendere non do-
vranno fare altro che bussare 
ai lucernari e i secondini li ria-
priranno per farli tornare alle 
celle. Sul tetto e rimasto un 
cartellone e. appeso alia vetrata 
di un finestrone. un lenzuolo. 
Vi si legge la scritta: « Voglia-
mo la riforma earceraria e dei 
codici ». 

BOLOGNA, 2 — La riformi 
del codice di procedura pena-
le, la riforma dell'ordinamen-
to penitenziario ed altre ri
chieste particolari sono i mo-
tivi di una protesta fatta oggi 
dai detenuti del carcere giu-
diziario di Bologna. Dopo la 
« passeggiata », i carceraii. cir-
sa 250. si sono rifiutati di rien
trare nelle celle. Sono inter-
venuti il direttore e il sosti
tuto procuratore della Repub-
blica dott. Nunziata che han
no avuto un colloquio con i 
detenuti. Questi hanno presen-
tato le loro richieste e quindi 
sono rientrati nelle celle dopo 
un paio d'ore. 

ORVIETO. Z. 
Una manifestazione di prote 

sta e in corso nel carcere oi 
Orvieto dove una ventina di de
tenuti si e arrampicata sui tetti 
domenica rifiutandosi di torna
re nelle celle. Sul posto si sono 
recati il procuratore della Re-
pubblica di Orvieto, dott. Clc-
ricd, funzionari di pubblica si-
curezza e ufficiali dei carabi
nieri. Una rappresentanza dei 
reclusi che oartecipano alia 
protesta ha avuto un colloquio 
con il magistrate. 

Secondo quanto hanno potato 
accertare gli investigatori. I de
tenuti che partednano alia ma
nifestazione proverrebbero dal 
carcere romano di c Rebibbia > 

• • • 
BRESCIA. 2. 

La protesta di tre detenuti 
del carcere bresciano di Canton 
Mombello e terminata a notte 
inoltrata: i tre sono ritornati 
nelle celle. 

I tre detenuti erano saliti ml 
tetto tre giorni fa e vi sono 
rimasti fino alia scorsa notte. 
Assistiti dagli altri compagni. 
che avevano procurato loro cibi 
e coperte. i tre avevano piu 
volte riflutato il colloquio con 
le autonta carccrarie e con il 
magistrate La scorsa notte il 
procuratore della Repubblica 41 
Brescia, dott. Maiorana, e rfu-
scito a convincerli a desistere 
dal proseguire la manifwtatlo-
ne e i tre sono tanMli a r i b loro 
«tlto. 
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II primo risultato della lotta 

Scuole aperte 
quest'estate 
per 15.000 

ragazzi romani 
Cinquanfa edifici scolaslici ospiferanno gli allievi che non 
vanno in vacanze - Un vasffo movimento unifario ha impo-
sfo al comune questa soluzione ancora limifafa e parziale 

Sulle pagine dei giornali e 
decisamente € scoppiata » Te
state: la pubblicita invita chi 
pu6 a regalarsi un fuoribordo 
o almeno un « gommone », da 
notizia di magnifici « kinder-
heim > al mare o ai monti in 
cui sistemare i figli mentre i 
genitori sono in crociera o 
restano in citta per il lavoro. 

La cronaca di Roma del 
nostro giornale, invece, ha se-
gnato l'inizio dell'estate con 
la notizia di un altro ragaz-
zo affogato nella marrana al 
Collatino, all'estrema perife-
ria della citta; uno dei tanti 
che, chiuse le scuole, restano 
« liberi» nelle strade della 
citta. 

Ma ha potuto pubblicare 
anche un'altra notizia: que-
st'anno saranno cinquanta le 
scuole che resteranno aperte 
durante Testate; di esse un
did saranno fornite di pisci
ne prefabbricate e, inoltre, 
alcuni parchi comunali ver-
ranno utilizzati per il «gio-
co guidatou. Quest! i rlsulta-
ti che un vasto movimento 
ha strappato al Comune; non 
e molto. specie in rapporto 
alle esigenze di una citta 
come Roma, tuttavia per i 
quindicimila ragazzi che vi 
troveranno posto e per le lo-
ro famiglie questa sara una 
estate diversa. 

Ma di questa lotta vanno 
considerati anche altri aspet-
ti: intanto si e trattato di 
una lotta di massa condotta 
in prima persona dalle don-
ne di Roma, con Timpegno e 
Tiniziativa costante del nostro 
Partito, nei quartieri come nel 
Consiglio comunale, e con il 
consenso di altre forze poli-
tiche. Si e trattato di un mo
vimento unitario che, nei 
quartieri, ha stabilito allean • 
ze e collegamenti con gruppi 
e forze sociali diverse, si e 
espresso spesso attraverso i 
comitati di quartiere e i comi-
tati scuola, e ha saputo tro-
vare nei consign' di circo-
scrizione (gli organi del de-
centramento democratico del 
Comune, finalmente entrati in 
funzione) il piu immediato 
punto di riferimento poli
tico. 

Questa esperienza non si 
esaurisce nella conquista del
la delibera del Comune sui 
c centri estivi > nelle scuole, 
ma resta una acquisizione po-
sitiva sia per i consigli di cir-
coscrizione che hanno verifi-
cato nei fatti il ruolo decisivo 
che essi possono avere quan-
do si stabilisce un collega-
mento con la popolazione. sia 
per i cittadini, per le donne 
che ne hanno sperimentato 
le concrete potenzialita come 
strumenti di partecipazione e 
di battaglia democratica. 

Un movimento popolare piu 
maturo e consapevole ha sa

puto porre quest'anno, insie
me, collegandoai con le circo-
scrizioni, le questioni della 
«quantita», indicando tutte le 
scuole e i parchi che e pos
sible tenere aperti, con quel
le della « qualita >, indicando 
la necessita di fornire le scuo
le delle attrezzature e del 
personale indispensabili per 
svolgere delle attivita ricreati-
ve che siano completamento 
ed arricchimento dello studio 
e che diano, piu ancora del-
Tinsegnamento. attraverso a 
deguati stimoli delle capa
city creative dei ragazzi, un 
contributo non secondario al
io sviluppo della loro perso
nality e della loro cultura. 

Si e posta, insomma, la 
esigenza di una partecipazio
ne democratica alia gestione 
dei centri estivi, una esigenza 
condivisa dalle forze democra-
tiche nei consigli di circoscri-
zione, che ha portato alia de-
cisione di costituire dei comita
ti consultivi circoscrizionali a 
cui partecipano, oltre il per
sonale scolastico, i consiglieri 
di circoscrizione, i comitati 
di quartiere e i comitati 
scuola. 

Ci sembra infine, questo, 
uno dei modi per afferraare 
nel concreto il valore di una 
scuola diversa, tempo pieno, 
in cui anche il «tempo li
bera » acquisti pienamente 
tutto il suo valore formati-
vo e, contemporaneamente. 
venga assunto dallo Stato e 
dagli enti locali come uno 
dei suoi compiti principali. 

Anche grazie alia battaglia 
che si conduce a Roma da 
qualche anno e che in questi 
mesi si e sviluppata a Viter-
bo e in altri centri del Lazio. 
la Giunta regionale ha sen-
tito la necessita di emanare 
alcune prime norme — in at-
tesa di una legge — che, sia 
pure in modo contraddittorio, 
indicano il valore di servizio 
pubblico di questo settore di 
intervento, e gli Enti locali fra 
i principali protagonisti della 
sua attuazione. E' certamente 
servita di stimolo a questo 
proposito anche la presenta-
zione da parte del gruppo co-
munista alia Regione di una 
proposta di legge perche" ven-
gano assegnati a Comuni e 
consorzi di Comuni compiti 
e finanziamenti al fine di 
creare una rete di colonie, 
campeggi, centri estivi nelle 
scuole e nei parchi delle cit
ta, a gestione democratica. 

Certo, perche' tutto rid pos-
sa realizzarsi sono indispen
sabili degli stanziamenti ade-
guati, £ necessario cioe che il 
nuovo Governo compia scelte 
prioritarie per i consumi so
ciali. 

Franca Prisco 

COMUNE DI AMELIA 
PROVINCIA DI TERNI 

Ufficio Tecnico 
AH'Albo Pretorio del Comune 

di Amelia. con decorrenza dal 
2-7-1973 e per 15 giorni. e in 
pubblicazione Tavviso preventi-
vo della gara di licitazione pri-
vata. che si terra per l'agshi-
dicazione dei lavori di prima 
sistemazione della zona indu-
striale di Amelia per un im-
porto a base d'asta di lire 
34.265.569. 

IL SINDACO 

COMUNE DI AMELIA 
PROVINCIA DI TERNI 

Ufficio Tecnico 
IL SINDACO 

Visto il disposto delTart. 7 
della legge 2.2-1973. n. 14; 

REXDE NOTO 
che questo Comune indira nel 
termine indieato dalla lettera 
d) delTart. 7 della precitata 
legge. una gara di licitazione 

{irivata per Taggiudicazione dei 
avori di prima sistemazione 

della zona industriale di Amelia. 
L'importo a base d'asta dei 

lavori e pari a L. 34.265.569. 
La licitazione si terra in con-

formita del disposto di cui al-
rart. I, lettera a) della legge 
2-2-1973. n. 14. 

Coloro che, in possesso dei 
necessari titoli. intendano es
sere inritati alia gara. dovran-
no inoltrare apposita istanza 
alTUfficio di Segreteria di que
sto Comune, entro il termine 
di 15 giorni decorrcnti dalla da
ta di pubblicazione del presen 
te awiso. 

Amelia, li 26 giugno 1973. 
IL SINDACO 

CIVICO OSPEDALE 
DI CARRARA 

(Ospedale Generate Provinciate) 

Awiso di gara d'appalfo 
Si awisa che questa Ammini-

strazione nrovvedera ad appal-
tare a licitazione privata i la
vori murari ed affini relativi 
al 10' lotto del Nuovo Ospedale 
con il metodo di cui alia let
tera e) dell'art. 1 della Legge 
2-2-1973. n. 14. e con le moda-
Iita di cui all'art. 5 della Legge 
stessa. 

I lavori riguardano l'aniplia-
mento e finitura interna ed 
esterna del gruppo operatorio. 

L'importo previsto per tale 
lavoro ascende a L. 126.000.000. 

Le ditte che intendono essere 
invitate a detta gara dovranno 
presentare domanda in carta da 
bol!o indirizzata alia segreteria 
dell'Ospedale - Via Monteros-
so - Carrara entro le ore 12 
del decimo giorno dalla pubbli
cazione del presente awiso. 

Carrara. 19 giugno 1973. 
IL PRESIDENTE 
(Osvaldo Giannetti) 

MASCONDE 
C O I B A F F I 

la protesi annerita, 
Perche non usa 

clinex 
PER U PULIZIA DELU DEHTIERA 

SE AVETE TEMPO LIBER0 V I D I A M 0 
L'OPPORTUNITA' DI INCREMENTARE 

IL V0STR0 REDDIT0 
Desideriamo potenziara la nostra rete di vandifa raleale al 
privato sanza cambiali, di articoli etclusivi di biancharla per 
la casa, arredamenfo, confezioni a pelliccaria. 
Saranno affidafl validistiml calaloghl fotografici di prasanfa-
liona dei camplonari alia Clientela. 
Asiicurlamo adeguata astisienza in zona. 
Prasenlarsi o felefonara al nottro Funzlonarlo Signer Giorgio 
Rotiato a Ferrara — presso I'Hotel Astra • Vlale Cavour, 35 — 
tel. M.234 il 4-5 luglio 12. 

Domani a Pordenone manifestazione contro la devastazione del territorio 

Tutta contro la «morte bianca» 
la gente delle valli di Sequals 

II cementificio di Lestans doveva essere il piu modern o d'Europa, capace di ridurre del 99,99% la nocivita: 
in realra ha solo coperto di polvere il territorio — Un clima di permanente tensione — Prevista una catena di 
altre cinque cementerie, un porto petroli e una raffineria che completerebbero la fine ecologies della Regione 

Nessuna notizia sui rapiti di San Marino 
SAN MARINO — Ancora una notte ed un gior
no trascorsi senza che i rapitori di Italo e Ros-
sella Rossini si siano fatti vivi. Non e arrivata 
nemmeno una telefonata: ne a casa dei rapiti, 
dove Dina Dominici (moglie e madre delle vit-
time) sosta in attesa di notizie. ne in casa. 
dell'avvocato Renzo Bonelli. il legale della fami-
glia. Ieri pomeriggio l'avvocato Bmelli ha con-
vocato i giornalisti presenti a San Marino e li 
ha pregati di tacere sui rapimento. «Solo cosi1 

— ha detto il legale — speriamo che i rapitori 

si convinceranno che non hanno nulla da temere 
nel meftersi in contatto con noi. 11 felice epilogo 
del rapimento del piccolo Marco Panattoni a 
Bergamo, ci insegna che soltanto con il piu as-
soluto silenzio si possono allacciare contatti con 
i rapitori». Poco dopo, alia riunione si e presen-

k> anche il cugino della moglie ,del dottor 
[ossini. L'ubnio ha confermato Ie"precarie'coh-

.dizipni jii-.salute dell'anziano professionistaj Nal-
i a 'fofo: la strada che conduce alia "easa dei 
Rossini e stala sbarrata con una fransenna 

Dal nostro inviato 
LESTANS, 2 

Mercoledl gli abltanti della 
zona dl Sequals scenderanno 
In massa a Pordenone; lasce-
ranno per qualche ora le loro 
verdl colline, I prati, le vi-
gne che non vogliono veder 
soffocare dalla «morte blan-
ca», da queH'impalpablle ci-
pria di polvere dl cemento 
contro la quale si battono or-
mai da quasi due annl. II 
caposaldo di questa «lunga 
guerra» e Lestans, la frazio-
ne del comune di Sequals 
al cui confint sorge l'lmpian-
to micidlale. 

Lo hanno Inaugurato nel 
settembre 1971; cerimonia so-
lenne, autoriti reglonall in te
sta. Non era forse definito 
uno dei piu modern! stabili-
mentl d'Europa del settore? 
Non scriveva 11 solito servi-
zievole «Messaggero Veneto» 
che esso era dotato di im
plant! dl depurazlone capaci 
di abbattere il 99,99% dei fu-
ml e delle polverl? E poi, 
via, e'erano tutte le ragloni 
per glorificare quest'opera del 
regime: terren! comprati per 
poche lire; la zona scelta con 
estrema cura: non soltanto a 
ridosso delle cave di marna 
che fornlscono la materia pri
ma, ma nel comprensorio che 
gode 1 beneficl della legge 
614 sulle aree depresse, ol-

, trs a quell! della legge specia-
, le per il Vajont. 
1 Solo in base a quest'ulti-
' ma legge, lo Stato contribui-
i see a fondo perduto al 207o 
j npgli investimentl necessari. 
, Si aggiunga la partecipazio

ne del 30% da parte della fi-
nanziaria regionale, la «Friu-
Iia», e si vedra che i tre soci 
della «Friulana Cement!» — 
il conte Alessandro Bamabo 
dl Venezia, ring. Angelo Fer-
ro dl Padova ed 11 cadorino 
Olacobbi, titolari della cemen-
teria di Cadola, presso Bellu-
no, gt& beneflciaria dl favolo-
si contributl per presunti dan-
nl subiti nel disastro del 
Vajont — avevano fatto assal 
bene 1 loro conti. 

Conti economici, ben s'inten-
de, prevision! di profitti. AI 
resto, o non avevano pensa-
to o avevano compiuto dei 
gravissiml error!. Dopo l'inau-
gurazione, 11 cementificio co-
mlnciava infattl a funzionare. 
Dal suo cammlno uscivano co-
Ionne densissime di un fumo 

Un provvedimenio de l la Regione che capovolge arca ic i i nd i r i zz i 

Servizio di assistenza a domicilio 
istituito per gli anziani in Emilia 

Le prestazioni saranno di natura economica, socio assistenziale, sanitaria — Per quest'anno stan-
ziato mezzo miliardo — 1 5 mila pensionati in vacanza, al mare o ai monti, a spese degli Enti locali 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA. 2 

a Finalmente siamo stati 
consideTati dei cittadini come 
tutti gli altri: ci avete messo 
in condizione di essere ugualt 
agli altri, dl potere scegliere 
dove volevamo andare, come 
trascorrere le nostre giorna-
te..,v. cosi un vecchio pen-
sionato, uno dei 15 mila che 
in questa estate stanno an-
dando in vacanza a turni di 
due settimane, negli alberghi 
della riviera adriatica o del-
TAppennino. Le spese sono 
pagate dai comuni dell'Emi-
lia-Romagna col contributo 
della Regione. 

Quel discorso l'anziano pen-
sionato lo faceva alia compa-
gna Jone Bartoli. assessore al 
servizi sociali della Giunta re
gionale. che chiedeva a lui 
come ad altri, perche fossero 
tanto content!. E la compagna 
Bartoli riferiva quella rispo-
sta 1'altro giorno in Consiglio 
regionale quando si discuteva 
della proposta della Giunta di 
stanziare mezzo miliardo di 
lire per quest'anno, per a pro-
muovere I'assistenza domici-
Hare a favore delle per-
sone anziane ultrasessanten-
ni». Questo il titolo della de
libera che in quella stessa se-
data e stata approvata a mag-
gioranza — PCI e PSI a fa
vore. astenutl socialdemocra-
tici e democristiani. contrail i 
republican! insieme al MSI. 

Un voto preceduto da una 
lunga discusslone perche qual-
cuno diceva che I soldi erano 
troppo pochi. altri ancora che 
per i vecchl le cose che si de-
vono fare devono essere nel 
settore della « sanita ». II che. 
in parole povere. slgniflca poi 
continuare a trattare I vecchl 
come gente solo blsognosa di 
«rlcoverl», cronlcarl. dl assi-
stenza-carita- Certo. rlcorda-
vano 1 consiglieri regional! 
della maggloranza, che I sol
di sono pochi e di chi sia la 
responsabllita dl questo non e 
un mistero per nessuno. Ma 
accanto a questo e'e la grossa 
questione di princlpio, quel
le dl cominclar ad awiare 
una polltlea nuova. In senso 
opposto a quella tradlzlona-
le che segue una sola loglca. 
«L'uomo che non e pIC* In 
grado di produrre — lo dice
va II compagno Balocchl — e 
abbandonato a se stesso, spin-
to neirisoUmento, emarginato 

dalla society». Questa la ver-
gogna e la tragedia, frutto 
della logica della societa capi-
talistica. Da qui. allora, la 
scelta di una politica sociale 
aU'lnterno della quale gli an
ziani godano del diritti dl tuttl 
i cittadini ed abbiano garan-
tite tutte quelle condlzionl che 
permettano loro di sentirsi li
beri e utili, 

Questo dunque il punto di 
partenza anche di quest'ulti-
ma decisione presa dalla Re
gione per dare contributi agll 
Enti Locali, stimolando e fa-
vorendo nuovi tipi di interven-
ti per gli anziani appunto at
traverso una rete di servizi a 
domicilio. Insomma, aggiun-
gendo qualche cosa sui la stra
da tesa a costruire quella po
litica nuova di cui si diceva 
e che conta gia al suo attivo, 
oltre alle vacanze gratuite al 
mare o In montagna, altri at-
ti: I'estensione dell'assistenza 
farmaceutica ai pensionati 
coldiretti. artigiani e commer-
cianti; servizi di medicina 
prevent iva; destlnazione di 
una quota del fondi per I'edi-
lizia sociale. prevista dalla 
legge per la casa. ad alloggi 
per i Iavoratori anziani. 

La delibera per I'assistenza 
a domicilio si muove in una 
direzione ben precisa, descrit-
ta in modo dettaghato nel te-
sto approvato. Si tratta cioe 
di assicurare gli anziani oltre 
i 60 annl — che sono In que
sta Regione quasi mezzo mi-
Hone — con pension! misera-
blli nella stragrande maggio-
ranza, la possibilita di una 
«scelta alternativa» al rico-
vero in istituto. E quindi an
che assicurare loro, restando 
nella propria abitazione, « una 
esistenza sicura e libera an
che se parzialmente protet-
ta». E, come detto ancora 
nella delibera, di asalvaguar-
dare I'unlta della famiglia fa-
vorendo la permanenza dello 
anziano nel proprio ambiente 
naturale e conservandogli t 
proprl ruoli e responsabllita ». 
Cos! come — altra finallta In-
dicata — si vuole contrlbuire 
a crompere 1'eventuale isola-
mento» del vecchio, a «so-
stenerlo psicologicamente, in-
serendolo nella vita di quar
tiere, stimolandone la parteci
pazione ai probleml di Interes-
se comune a. 

Quail dovranno essere allo
ra questi servizi di assistenza 
a domicilio che in alcuni co

muni emiliani gia si stanno 
awiando? La deliberazione 
del Consiglio regionale ne in-
dlca di tre tipi. II prlmo, di 
natura economica, prevede: 
assistenza In denaro. fomltu-
ra dl blancheria, lndumenti, 
vlverl e cosi via. II secondo, 
di natura socioasslstenziale, 
prevede: pullzia dell'allogglo e 
della persona; aluto nella pre-
parazione dei pasti; ritiro, Ia-
vatura e riconsegna degli in-
dumenti e della blancheria; 
svolgimento di pratiche am-

ministrative; accompagna-
mento dell'anziano presso uf-
fici, servizi, per visite a pa
rent! e amici, eccetera. II ter-
zo, dl natura sanitaria, pre
vede: cure infermieristiche e 
farmacologiche, semplicl cure 
dl riabilitazione, controllo del
le condizloni iglenlche ecc La 
gamma del servizi, come si 
vede. e assal estesa. Da qui, 
anche la varia specializzazio-
ne del personale impegnato. 

Una Anghel 

Oggi a I Tribunale di Roma 

Riprende il processo 
per il bando 

del caporione missino 
Riprende oggl a Roma, da-

van ti alia IV sezione del Tri
bunale Penale, il processo In-
tentato dal caporione missino 
Almlrante contro VUnita. Lo 
episodio e ormai noto. II no
stro glomale ha pubblicato un 
manifesto del maggio 1944. fir-
mato *per il ministro Mezza 
soma, Giorgio Almiranle ». nei 
quale era rfprodotto parte del 
bando del governo della « re-
pubblica sociale » contro 1 par-
tigiani e contro gli sbandati: 
chi non si presentava ai co-
mandi tedesch! e della repub-
blichetta sarebbe stato passa 
to per le armi. 

n processo dl Roma si tra-
scina ormai da numerose u-
dienze. caratterlzzate. da una 
parte da un cumulo di prove 
portate da VUnita contro II 
caporione missino a proposito 
della sua attivita al servizio 
del naadstl e contro gli italla-
nl che s! battevano per la 11-
berazione del nostro P&ese e 
per la riconqulsta della demo-
crazla. e dall'altro dal ripetutl 
tentative del difensori dell'ex 
collaborazlonlsta dl bloccare 
la causa ad ogn! costo, ricor-
rendo a tutta una serle di ca-
vllll e di pretestl per ottenere 
rlnvli e quindi per allontanare 
il piu posslbile la sentenza. E* 
noto che, In processl slmlli 
svoltesl in altre citta, 1 quere-
latl di Almlrante sono stati 

gia assolti e il segretario rols-
sino condannato alle spese di 
giudizio. Ma il processo di 
Roma acquista una importan-
za tutta particolare: innanzl 
tutto e qui che e depositata la 
prova princlpe. II manifesto 
originale trovato presso 1'ar-
chivio dl Massa Marittima 
(Grosseto) che riproduce un 
telegramma o circolare firma-
to dal caporione missino: que
sto particolare appare eviden-
te per 11 modo come rlsulta 
redatto II manifesto stesso e 
inoltre per la nuova prova 
presentata ai giudici dagli av-
vocatl de VUnita nel corso del-
I'uitima udienza: una lettera 
del maggio 1944 della prefet-
tura di Vicenza. nella quale 
si fa riferimento a precise di-
sposizioni contenute in un te-
legramma che porta il nume-
ro 12282 del ministero della 
Cultura Popolare della RSI a 
proposito del band! contro I 
partigianl. 

II tribunale proprio sulla ba
se di questa ultima prova, 
nelTudienza del 12 maggio 
scorso, ha dato disposlzloni 
per le rloerche del telegramma 
negli archlvl delle Prefetture 
della Toscana, E* noto che du
rante la fuga, 1 nazifasclstl di-
strussero gran parte degli ar
chlvl. Comunrjue e'e molta 
attesa per l*udlenza odlema. 

bianco che anzlch6 dlsperder-
si nel clelo si addensava co
me una coltre nell'area circo-
stante, precipitava al suolo 
coprendo tutto dl una sotti-
llsslma polvere biancastra 

Lo stabillmento, costrulto al 
ltmlte dl una vasta area pia-
negglante coltivata, nel terri
torio del comune dl Traveslo, 
ha alle sue spalle una fascia 
collinare e quindi una coro
na di montagna. I ventl si 
concentrano perci6 In un'unl-
ca direzione, verso sud-est, 
che non consente la dlsper-
sione dei fumi. Entro un rag-
gio di circa sei chllometri, 
in cui sono comprese le fra-
zionl dl Lestans, dl Ampia-
no. parte di Pinzano, di Ca-
stelnuovo e dl Traveslo, non 
e'era dunque scampo dalle 
polverl. La gente, contadini 
piccoli proprletari in preva-
lenza, e quindi artigiani, bot-
tegai, operai, qualche mlgran-
te tomato dall'estero per co-
strulrsl la casetta della pro
pria vecchiaia, si vedeva col-
pita da una sorta dl maledl-
zione. Ma non l'accettava 
Rompeva con secoli dl rasse-
gnazione, lnsorgeva ftno ad 
ottenere — dopo quantatre 
gloml dl attivita •— la chiusu-
ra'della cementeria con un'or-
dinanza del sindaco di Trave
slo. . 

Da allora un'lntera comunl-
ta di 1400 persone all'lncirca 
combatte l'interminabile sua 
guerra contro un wmortale 
nemlco»: gli accessl alia ce
menteria sono bloccati, vigila-
tl giorno e notte. Si vive, a 
Lestans e nei dintorni, In un 
cllma di permanente tensio
ne. Di quando in quando, la 
« guerra di posizione » esplo-
de in scontrl violent!. I ce-
mentieri, infatti, sono riusci-
ti — fin dal luglio 1972 — a 
far revocare la ordinanza. 
Hanno allestlto fill, blocchi e 
segnall d'allarme, ma la prin-
cipale prescrizione del Finda-
co (quella per il convoglia-
mento dei fumi a terra ed in 
galleria), non 1'hanno rlspet-
tata. Ci6 malgrado, una com-
mlsslone tecnica della Regio
ne ha concesso 11 suo nullao-
sta. E la polizia e Interve-
nuta a protezione delle ruspe 
blindate lanclate deliberata-
mente contro la gente piutto-
sto che a liberare le vie d'ac-
cesso alia cementeria. 

La stampa a servizio dei 
celentieri parla della a guer
ra dl Lestans» come di un 
episodio deplorevole e isola-
to: una cocciuta ignorante co-
munita contadina che non ca-
pisce la loglca del progresso, 
che respinge rindustrializza-
zione. Ma non si tratta di 
un fatto isolate. La cemente
ria e stata costruita a Tra-
vesio perche cosi conveniva ai 
suoi padroni, anche se si e 
trattato di un grosso errore 
tecnico, perche non si e te-
nuto conto dell'impossibilita 
di disperdere 1 fumi e le pol
verl in questa zona, Con-
venlenze d'altro genere non 
ne esistono. Essa non d& la
voro che ad una settantina di 
operai. 

Questo di Travesio. inoltre, 
non sarebbe che la prima di 
una catena dl cinque grand i 
cementerie che devasterebbe-
ro In modo Irrimediabile tut
ta la fascia pedemontana del
la destra Tagliamento. Intan
to, la maggloranza di centro-
sinlstra della Regione Friu,.i-
Venezia Giulia avalla per Trie
ste la scelta del porto petro
li. Ai confini della regione, 
nel portogruarese, l'ANIC vuo
le impiantare una raffineria 
da otto milioni dl tonnella-
te l'anno di petrollo. Appare 
cioe evidente che il Priuli-Ve-
nezia Giulia, 11 Veneto nord-
orientale — dopo la semiseco-
lare rapina delle rlsorse idrau-
liche operata dalle grand! so
ciety elettriche. dopo la con-
danna delle servitu mllitari 
— dovrebbe diventare la ba
se delle Industrie piu dequa-
lificate ed inquinanti. quelle 
che nessuno vuole in Europa, 
quelle del maggior capitale 
d'investimento e del minor 
numero di addetti. 

E* una prospettiva di estre
ma gravita dal punto di vi
sta economico e sociale pri
ma ancora che ecologico. Ed 
e una prospettiva che un fron-
te sempre piu vasto dl forze 
politiche. sindacali e sociali 
rifiuta, proponendo una diver
sa alternativa di sviluppo fon-
data sulla plena utilizzazio-
ne e valorizzazione delle ri-
sorse locali. 

Gia i consigli di fabbrica 
della Zanussl e degli altri 
magglori complessi Industria-
II della provineia si sono in 
contrati con II comitato uni
tario di Lestans e hanno fat
to proprii 1 motlvi della lot
ta. Gia dei rapport! si ran 
no stabilendo con i comita 
ti che si costltuiscono nelle 
Iocalita dove dovxebbero sor-
gere le altre cementerie. Gia 
prese di posizione a livello 
provinciale sono state formu 
late dal PCI. dalla DC. dal 
PRI, dal Movimento Friuli e 
dalla Coltlvatori direttt con 
tro ogni «prova sperimenta 
le » della cementeria di Trove 
sio e per il suo puro e sem 
piice trasferimento 

La ragione e rinteresse ge 
nerale si oppongono alia for 
za del denaro e della violen 
za. E* 1'esigenza dl uno svi 
hippo economico democratico 
e programmato contro la bm 
talit& delle scelte private del 
profitto e della speculazlone. 
Per questo e essenziale che 
la lotta della piccola comuni-
ta di Lestans vinca con rap
porto dl tuttl. 

Mario Passi 

Lettere 
all' Unita: 

Qui in caserma 
i soli farmaci 
sono le pillole 
contro la febbre 
Caro direttore, 

all'interno delle mura delle 
caserme succedono molte cose 
assurde. Spesso non vengono 
rese note, perche il militare 
manda a casa notizie acensu-
rates, per non preoccupare i 
familtari. Occorre perd che i 
giornali democratici, eventual-
mente estendendo la pubblica
zione di lettere dalle caserme, 
denuncino le condizloni in cui 
si vive sotto te armi. Noi slamo 
dei mllitari di leva del S3* 
Reggimento fanteria d'arresto 
aumbriao, di un distacca-
mento del Friuli. Nella nostra 
caserma il vitto e scarso, ca-
rente di molte indispensabili 
sostanze; la frutta ci vlene 
data acerba. Le camerate so
no sovraffoliate e ptene dt pol
vere. Le docce funzionano so
lo mezz'ora per uno o due 
giorni la setttmana e sono 
quindi tnsufflcientl, specie d'e-
state. Ancora sui manglare, 
vero punto dolente: i primi ad 
arrivare alia distribuzione del 
rancio qualcosa arraf/ano, ma 
agli ultiml toccano gli avanzi, 
e sono scarsi; per questo le 
adunate per il rancio si tra-
sformano in una penosa gara 
a chi arriva prima. Un capl-
tolo a se merltd la questione 
della salute. L'infermeria e 
sfornita di tutto, tranne che 
di pillole e supposte che fan-
no passare la febbre. Chi 
non ha la febbre non viene 
conslderato ammatato. Per 
cui se uno al mattino si sen-
te male, a volte non chtede 
dt a marcare visita » perche ha 
paura che, in mancanza di feb
bre, venga punito. Se al matti
no non si sta bene, st e co-
stretti ad alzarsi ugualmente 
e aspettare per circa due ore 
la visita del medico: infatti, 
rimanendo a lotto, si viene 
punitl. 

Blsogna far conoscere que-
ste e altre ingiustizie che ven
gono compiute nelle caserme, 
perche luori si sappla e per
che, chi pud. faccia qualcosa. 
L'importante e vigilare, affin-
che qualcuno non pensi che 
le forze annate siano t terra 
di nessuno», dove gli alti uf-
ficlali possano fare tutto quel-
lo che vogliono. senza alcun 
controllo. 

Cordlali saluti. 
LETTERA PIRMATA 

(Gorizla) 

Pro-meiiioria per 
il prossimo mini
stro della Difesa 
Stgnor direttore, 

questa mia lettera la vorrei 
dedicare al prossimo ministro 
della Difesa: chissa che, ani-
mato dallo zeto del neofita, 
non prenda Vimpegno di por-
tare un po' di moralizzazione 
nel ministero in questione. 

Ho abitato per qualche tem
po a Padova in via Facciolati; 
nel palazzo di fronte alia mia 
abitazione risiedeva un capita-
no e tutte le mattine un'auto 
targata ttEsercito Militare» e 
guidata da un carabiniere ve-
niva a prelevarto per portarlo 
al lavoro. Per qualche tempo 
ho abitato, sempre nella stes
sa citta, in via Crescini; an
che qui, per quattro volte al 
giorno, un aviere con macchi-
na tatgata a AM. a veniva a 
prelevare e a riportare a ca
sa un capitano dell'aviazlone. 
Non e finita: per ragioni di la
voro, percorro spesso via Fac
ciolati e da annl, durante la 
stagione estiva, vedo due pull-
man targati a A.M. a guidati 
da mllitari dell'areonautica 
che portano alia spiaggia di 
Sottomarina, in provineia di 
Venezia, signore, signorine, ra
gazzi e bambini: sono fami-
liari degli ufftciati che presta-
no servizio al campo di Pa
dova. 

Se dalla Sicilia al Brennero 
si fa cosi, quanti milioni al-
Vanno vcrranno spesl per que
sti signori e per le loro fa-
miglle? E magari sara gente 
che, durante il viaggio, se gli 
capita di incontrare un corteo 
di Iavoratori, diranno: *Ma 
che cosa pretendono questi 
operai che sono sempre in 
sciopero?a. Magari, come lo 
scrivente, « pretendono a qual
cosa in piit delle 120 mila li
re al mese che mi passa il 
mlo padrone, somma dalla 
quale devo detrarre lire 40 
mila per Vaffltto: e con quel-
to che resta, tra stentl e pri-
vazionl, devo vlvere insieme a 
mia moglie e alia mia crea-
tura. 

L.F. 
rPadova) 

Un parere 
sull'aborto 
Caro direttore, 

vorrei anch'io esprimere 
qualche considerazione sullo 
aborto. 

E' noto che molte donne, 
a causa deU'indiscriminato di-
vieto posto dairordtnamento 
giuridico vlgente (articoli 385 
e 546 del codice penale che 
prevede pene da 2 a 5 annl 
per la donna che abbia con-
sentlto ad abortlre ed aU'ese-
cutore), ricorrono all'oborto 
clandestino con tutte le con-
seguenze che derivano non so
lo per la propria tntegrita fi-
slca ma eddirittura per U gra-
vissimo rischio cui viene espo-
sta la loro stessa vita, 

A mlo awiso, ran. 31, se
condo capoverso, della Costi-
tuzione. dedicato alia protezio
ne della maternita, ed avente 
come destlnatarla la donna in 
stato gravidico, essendo di e-
spressione ampia. lascia argui-
re che la maternita si pud pro-
teggere sia favorendo la na-
scita della creatura con pre-
sidi igienici e facilitazioni e-
conomlche, sia tntervenendo 
con idonei mezzi sanltari ed 
ostetrid, aUorchi la donna ab
bia llberamente espresso e per 
valldl motlvi la volonta dt in-
terromvere la stato dl qravt 
danza. 

Se la morale condanna l'a-
borto come delltto contro la 
vita, non e men vero che I-
qnorando uno stato dl fatto 

costituito dal numero tmpo-
nente delle pratiche abortive 
clandestine e trascurando un 
determinato tnomento storico, 
si rende quanta meno compli
ce acche la pratica abortlva, 
anztche awenlre in una sola 
operatorta con tutte le garan-
zie igienlco-sanitarie, awenga 
(cib per le piu povere) empiri-
camente, in una sudtcla stan
za, quasi sempre ad opera di 
una fatlucchtera. 

Ctb posto, senza ledere il 
princlpio generate del dlritto 
del nascihtro, al fine di sal-
vaguardare effettivamente la 
salute di mlllonl di donne che 
per motlvi diversi (e prlnd-
palmente per ragloni dt salu
te) rifiutano la maternita, an-
zlchb reprimere con la legge 
penale, opportuno ed urgente 
sarebbe, dl fronte all'allar-
mante fenomeno, rivedere e 
riformare la materia. 
' Fraternl saluti. 

PASQUALE MASTROPAOLO 
(Napoli) 

«JVon vogliamo piu 
essere in and at i con
tro giovani operai 
sfruttati come noi» 
Stgnor direttore, 

e un gruppo di carabiniert 
e di agenti dt PS che scrive, 
perche slamo stancht di assi-
stere a sconci e ingiustizie. 
Agli alti ufflciali, dal colon-
nello al generate, sono statt 
aumentatt gli sttpendl in mo
do favoloso; a not niente, per 
not la sorte ha riserbato sol
tanto di andare a morire L'J.1-
le piazze fvedt, come ultimo 
caso, Vagente Marino morto 
per una bomba lanctatagli con
tro a Mtlano). Ma posslbile 
che I signori mtnlstrt dt que
sto non tengano conto? Si e 
mat sentito dt un generate che 
sta morto sulla piazza? No di 
certo, mentre si e sentito di 
nostii colteght, buttati alio 
sbaragtto contro giovani ope
rai, che come noi vengono 
quotidianamente sfruttati. 

Come si fa a chiederci dt 
a satvare la Patria ». di a sal-
vare le tstituziont», quando 
ministri e generali distruggo-
no i nostri ideali. facendoci la-
vorare come dannati e dando-
ci un misero salarto? Quatche 
volta. rtflettendo su queste 
cose, ct vien da pensare che 
il nostro compito, invece di 
<r salvare le tstituziont a, sia 
quello dl «salvare le poltro-
nea dt coloro che stanno so-
pra dl not. Signori superiori, 
toglletevt dalla testa che oggi 
neUe forze dt polizia cl siano 
solo dei pecoront, quel tempi 
sono finitt e anche noi stiamo 
prendendo coscienza dei no
stri diritti e voqliamo tarli 
valere. 

Ringraziamo let, stgnor di
rettore de lTJnitfc. se vorrh 
pubblicare questa lettera. Sta-
mo sicuri che i comunlsti ci 
comprenderanno. 

LETTERA PIRMATA 
fNapoli) 

Le difficolta 
dell'assistenza 
diretta dell'Enpas 
Egregio direttore, 

nel numero del 3 giugno 
scorso. il suo giornale ha o-
spitato. sotto il titolo a Come 
VEnpas ha in pratica soppres-
so I'assistenza medica». una 
lettera firmata da un assistito 
di Torino. Prima di entrare 
nel merito di quanto lamenta-
to dall'iscritto, e opportuno 
premettere che. nella provin
eia dt Torino. I'Jstituto non 
ha potuto ancora dare inte
grate attuazione alle norme 
prevlste dalla legge n. 1053/1971 
sull'assistenza diretta opziona-
le, in quanto il locale Ordlne 
del medicl ha subordinato la 
sua adesione all'accordo — 
firmato, in sede nazionale, tra 
VEnpas e la Federazione del-
VOrdlne del medici — i con
dizloni derogative e, proprio 
in Quanto tall, non nccpttablll 
dall'Ente. 

Per quanto riguarda. invece. 
il xtagllandlno ciclostilatoa — 
il cui testo e stato citato dal-
Vassistito per dimostrare che 
VEnpas ha praticamente sop-
presso I'assistenza medica — 
si pub osservare che non po-
teva assolutamente essere ri-
tenuto un invito a non aprire 
regolare pratica: si intendeva, 
invece. ribadtre soltanto la ne
cessita della denuncla di ma-
lattla ore Viscritto avesse vo-
luto ottenere. poi. il rimborso 
degli onorari medici. Awerten-
za questa che t apparsa evi-
dentemente opportuna al mo-
mento della dtffusione del vo-
lantino e doe nella fase, co-
munaue e per tutti dlfficolto-
sa. dl awlo dl un nuovo si-
sterna quale quello. apvunto, 
deWassistenza diretta. E' alia 
luce dt ouanto sovra prectsa-
to che e necessario. quindi, 
valutare la tesi deTVassistlto. 
Prcclso. per ultimo, che. in 
attuazione della norma delta 
citata leaae n. 1053. VEnvas ha 
oia predisvosto adeouati ml-
alioramenti per t rimborsi del
le prestazioni medlco-chlrurgi-
che e che le nuove tariffe tro
veranno. al niu vre.*to vratlca 
avollcazlone. 

La rinarazio per la cortese 
ospltallta e la satuto molto 
"nrdlalmente 

Dott. VIRGINIO SEPE 
Capo deilTJfflcIo stampa 

dell'Enpas fRoma) 

Scrivono i giovani 
Nanu Munteanu MIRCEA, 

str. Ana Ipatescu 9 ap. 5 
Suceava • Romania (ha 20 an
nl, corrisponderebbe in Italia-
no e francese, in particolare 
per discutere di musica e di 
pittura). 

Kerkouche CHERIF, Cite 
les genets batlment d n* 16 • 
Tizl-Ouzou - Algeria Oia 14 
annl, corrisponderebbe In 
francese, possfbilmente con 
eiovanl dl Venezia> 

Eugen POPA. cart Tomls 
Nord, str. Suceava 6 bl. U3 
sc. A ap. 5 et. I • Constanta 
Romania (corrisponderebbe 
in italiano). 
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La relazione del compagno Luciano Lama all* 8 "Congresso della Conf ederazione 

La proposta politica della CGIL perche avanzi la democrazia 
vinca I'unita sindacale, si aff ermi un nuo vo corso economico 

Diamo di seguito ampi stralci della 
relazione con cui il compagno Luciano 
Lama, segretario generale della CGIL, 
ha aperto i lavori dell'8. Congresso na-
zionale della CGIL. 

Luciano Lama, iniziando la relazione. 
ha ricordato due fatti importanti del-
l'attuale momento: la caduta del Go-
verno Andreotti e la conclusione positi-
va del Congresso della CISL. 

«Contro il governo Andreotti — ha 
dotto — insensibile ai problemi e alle 
istanze dei lavoratori, abbiamo lottato 
duramente e la sua caduta dimostra 
che in Italia non pud durare a lungo 
un governo democratico die eluda il 
confronto aperto con il movimento sin
dacale ». 

II nuovo governo 
«Oggi siamo nella fase della costi-

tuzione del nuovo governo e sembrano 
delinearsi alcuni positivi sviluppi nel 
quadro politico. La situazione generale 
resta tuttavia grave perche una svolta 
democratica non puo certo dirsi conso-
lidata, e perche resta il disegno eversi-
vo della destra che cova un pericolo 
autoritario fondato essenzialmente su 
una speranza di passivita o di disimpe-
gno delle masse. La svolta politica deve 
anche manifestarsi nel modo di gover-
nare il Paese anche nel rapporto coi 
lavoratori e coi sindacati oppure. in 
breve tempo, si rischia di ridare fiato 
alia destra sulla base del falso. qua-
lunquistico assunto della "democrazia 
che non funziona " ». 

«II nuovo governo assume la direzio-
ne del Paese in un momento difficile 
con seri problemi urgenti da risolvere, 
gravato della pesante eredita che gli 
e stata lasciata dal governo Andreotti. 
Noi sappiamo tutto questo e siamo con-
vinti che soltanto un sistema di rap-
porti con il mondo del lavoro che discuta 
apertamente le richieste di cui esso si 
fa portatore possa dare al nostro Paese 
quella stabilita di direzione politica del
la quale l'ltalia ha certamente bisogno. 
A questo fine riteniamo indispensabile 
e urgente discutere la proposta politica 
che uscira da questo Congresso- e le 
proposte analoghe scaturite dai Con-
gressi della CISL e della UIL affinche 
il metodo del confronto si applichi a 
contenuti e problemi che interessano 
profondamente i lavoratori e lo svilup-
po economico del Paese. Perche solo 
sui fatti e non sulla formula politica, 
il movimento sindacale fondera i propri 
giudizi »• 

« L'altro fatto di grande importanza 
— ha proseguito Lama — e rappresen-
tato dal Congresso della CISL. Esso si 
e concluso positivamente con impegni 
programmatici e unitari che aprono al-
Vazione e all'unita organica arapie e 
piu ravvicinare prospettive... Se a que
sto si aggiunge il fatto che qualche 
mese fa il Congresso della UIL ha an-
ch'esso segnato un progress© di quella 
organizzazione sulla via dell'unita e dei 
contenuti politico-sociali dobbiamo con-
cludere che su di noi incombe oggi il 
compito di assumere nel nostro dibattito 
questi dati positivi della realta offrendo 
un contributo anche nostro alia soluzio-
ne dei problemi che ancora restano' 
aperti ». 

Lama dopo aver ricordato le princi-
pali tappe dell'azione sindacale dal VII 
a i r v m Congresso. e l'esistenza di un 
quadro politico ed economico diverso, 
si e soffermato su alcuni recenti fatti 
intemazionali (cessazione della guerra 
nel Vietnam. « Ostpolitik », incontro Ni-
xon-Breznev) e sui pericoli derivanti 
dalle initiative degli Stati Uniti: 

< La svalutazione del dollaro — ha 
detto — si e presentata come primo 
passo di una manovra tesa a consoli-
dare a favore degli USA i termini del 
rapporto di forze con gli altri paesi... 
La CGIL e il movimento sindacale ita-
liano non si chiudono entro il quadro di 
una politica protezionistica e autarchi-
ca... Vogliamo che i rapporti commer
cial; corrispondano alle necessita di svi-
luppc dell7talia. all'esigenza della uti-
lizzazione massima delle nostre risorse 
produttive e in particolare della forza-
lavoro >. 

Lotte 
degli ultimi anni 

Lama ha poi denuociato con forza la 
ensi che ha colpito il nostro Paese, in-
dotts anche da una politica di governo 
incapace di utilizzare le leve di potere 
• che ha posto come obiettivi primari 
il profitto. la crescita dei consumi pri
vate la produttivita aziendale. 1'utilizzo 
spregiudicato ed irrazionale delle ri
sorse. 

« Per questo. per creare una alterna-
tiva ad una linea politica che preparava 
un futuro nero aU'economia e alia so
cieta italiana, il movimento sindacale. 
sulla base delle stesse conclusioni dei 
nostri Congrcssi del 1969. ha dato vita 
ad un'azione per le riforme che si e 
poi sviluppata con grandi lotte anche se 
con risultati spesso assai modesti nel 
corse degli anni successivi. ma gia a 
cominciare dal 1969. Anche se la spinta 
delle masse ci ha in parte costretto a 
questa scelt*. e ncccasario infatti rico-
noscere che la lotta per le riforme e 
nata troppo come proiezione degli inte 
ressi sociali dei lavoratori occupati. con 
una scarsa attenzione. almeno iniziale. 
ai problemi essenziali e generali del-
l'occupazione e dello sviluppo del Mez
zogiorno >. 

« Anche per queste ragioni, la nostra 
capacita di influenzare la politica ect*-
nomica del Paese c stata insufficiente. 
Mentre in condizioni sempre piu diffi 
cili. anche nel 1973 i lavoratori riesco-
nD a concludere vittoriosamente le Joro 
lotte contrattuali. nella societa. senza 
schieramenti piu vasti e senza un so 
stanziale mulamento dei rapporti di for 
za. in realta non si passa. II sistema 
ut:Iizza a piene mani I'inflazione e la 
tralutazione monetaria per recuperarf 
i profitti e le capacita di esportazion* 
a danno della domanda interna, dell'or-
cupazione e dello stesso sviluppo pm-
duttiTo in generale. Abbiamo ancora 

una volta la dimostrazione che non ba-
sta cambiare il rapporto di forze in 
fabbrica ne basta estendere questo rap
porto dalla fabbrica alia societa se non 
invest iamo contemporaneamente lo 
strutture statali. le Regioni, gli Enti 
Locali e quindi le foze politiche. se vo
gliamo veramente cambiare le cose. II 
contesto politico decide anche di noi e 
del risultato ultimo delle nostre lotte ». 

Lama accennando gli elementi drila 
ripresa economica ha poi affermato: 

c I primi segni di ripresa produttiva 
si accompagnano al rilancio del vsc-
chio meccanismo di sviluppo profonda
mente " dualistico ", fondato su alti co-
sti sociali e che ha ormai esaurito lo 
sue potenzialita di crescita. Da cio de-
riva un grave attacco ai redditi dei la
voratori e ai livelli di occupazione. ac-
crescendo. tra l'altro, la pressione per 
lo smisurato aumento delle ore straor-
dinarie ed accentuando paurosamente 
gii squilibri a danno del Mezzogiorno. 
Particolare gravita hanno assunto gli 
indirizzi di politica economica del go-
vprnc Andreotti. Attraverso una scelta 
di organica politica inflazionistica e la 
svalutazione di fatto della lira, le auto-
rita di governo hanno agevolato' un 
massiccio drenaggio di risorse a favore 
dei profitti, delle rendite e della spe-
cu'azione. colpendo cosi i salari dei la
voratori e i redditi popolari». 

*Ferma restando la giusta iniziativa 
aziendale sui problemi dell'organizza-
zione del lavoro, della applicazione dei 
contratti, dei premi. della equiparazio-
ne operai-impiegati anche nelle varia-
zion' della contingenza, iniziativa che 
ha carattere permanente, e che e per 
noi un dato definitivo, noi riaffermiamo 
che se la crescita incontrollata dei 
prezzi dovesse continuare il sindacato 
non potrebbe sottrarsi al dovere di por
ta 'e avanti una politica di aumenti sa-
lariali anche generalizzati. Noi sappia
mo che cio non risolverebbe sostanzial-
mente il problema del potere d'acqui-
sto. Non e questo il nostro obiettivo. 
Percio impegniamo il nuovo governo in 
una politica di reale contenimento dei 
prezzi e di miglioramento delle condi
zioni delle categorie meno favorite. In 
questo campo abbiamo posto obiettivi 
immediati e urgenti, come quello del-
1'elevazione dei livelli di vita delle ca
tegorie a piu basso reddito, con parti
colare riguardo all'elevamento delle 
pensioni, specie delle piu basse, all'au-
mento degli assegni familiari e dei trat-
tamenti di disoccupazione, alle zone di 
sottosalario, alle violazioni delle leggi 
sociali, alia lotta contro i rapporti di 
lavoro precari e il lavoro a domicilio. 
Chiediamo il blocco delle tariffe pub-
bliche e dei prezzi amministrati e un 
controlk> democratico sui livello dei 
prezzi in generale ». 

Funzione 
del sindacato 

Dopo aver ricordato le grandi lotte 
di questi anni. Lama ha detto: 

< Conviene subito rilevare che questo 
intervento a livello di societa viene ef-
fettuato da un sindacato che ha com-
piuto grandi passi avanti nella sua for
za e nel suo prestigio rispetto al pas-
sato. II sindacato e ormai uno strumen-
to poderoso — un nuovo " protagoni-
sta ", come qualcuno lo chiama — nel
la situazione economica e sociale del 
Paese... Ma a questo punto e lecita una 
domanda: dove vuole andare questa 
fcrza. questo protagonista nuovo? Cosa 
si deve attendere il nostro Paese, la so
cieta italiana. da questa forza che mai 
si era affacciata nel passato con tanta 
perentorieta alia ribalta della vita po
litica? » 

c La nostra risposta a questo interro-
gativo — ha proseguito- — viene dalla 
proposta politica che abbiamo elaboratn 
per questo Congresso. Si tratta di un 
tentativo di dare un carattere organi-
co. unitario e globale della nostra linea 
di politica di sviluppo economico-socia-
le. alternativa a quella che ha caratte-
rizzato il ventennio passato. II caratte
re alternativo della nostra proposta con-
siste nel fatto che essa vuole impegna-
re tutte le forze dei lavoratori e dei ceti 
sociali sensibili alle esigenze di rinno-
vamento economico e sociale per una 
poRica di occupazione e di sviluppo 
dei Mezzogiorno fondata su riforme 
dille strutture rivolte a incentivare i 
consumi collettivi. ad estendere i ser-
vi/.i sociali essenziali per una vita ci
vile. a migliorare in sostanza — come 
si dice oggi — la qualita della vita. 
Tutto cio e impossibile col vecchio mec-
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I I manifesto per II congresso realizzato dal compagno Renato Guttuco 

canismo di sviluppo; tutto cid e impos
sibile se non si punta ad un generale 
impiego delle risorse umane e mate
rial! che accresca la produttivita socia
le. al livello globale della societa ita
liana ». 

«In questo quadro di utilizzazione 
complessiva delle risorse, assumono 
particolare rilievo i contenuti della no
stra proposta politica che riguardano j 
problemi delFoccupazione, del Mezzo
giorno, dell'agricoltura e delle riforme 
sociali... parti inscindibili della nostra 
strategia generale di sviluppo economi
co alternativo. H Mezzogiorno, dentro 
questa nostra strategia e il punto cen-
trale. c il punto piu alto della domanda 
di lavoro. della domanda dei servizi so
ciali, della domanda di riforme struttu-
rali. della domanda di piu avanzati li
velli di vita civile. II Mezzogiorno, quin
di. e per noi il punto su cui si misura 
la ristrutturazione economica e sociale, 
democratica, antimonopolistica >. 

c Ecco perche nella nostra proposta. 
all'azione meridionalistica vengono in-
dicati alcuni grandi obiettivi da cui di-
pendono la crescita armonica non solo 
del Mezzogiorno. ma dell'intero Paese. 
la soluzione degli squilibri settoriali. 
tem'toriali e sociali, la piena occupazio
ne delle forze di lavoro in specie di 
quelle giovaniii e femminili e di quelle 
espulse dai settori meno efficient! >. 

Lama ha riservato una parte della 
relazione alle questioni degli investi-
menti. della piccola industria e delle 
Partecipazioni statali e delfagricoltura. 
che — ha detto — < non pud essere 
considerata un settore residuo, passivo 

e assistito >. Poi ha proseguito: 
« Con questi contenuti la proposta di 

cambiamento avanzata dal movimento 
sindacale pud e deve diventare il car-
dine della programmazione economica, 
alia quale i sindacati vogliono parteci-
pare senza la pretesa — come abbiamo 

- affermato piu di una volta — di elabo
rate essi stessi un piano o un contro-
piano, ma con la volonta di imporre 
un metodo democratico nella sua ela-
borazione, che sia in grado di racco-
gliere la partecipazione attiva dei la
voratori e di tutte le istituzioni demo-
cratiche >. 

Al quesito se la proposta CGIL rap-
presenti un fatto nuovo, Lama ha cosi 
risposto: 

«Noi teniamo questo Congresso qui 
a Bari. in Puglia, la patria di Di Vit-
torio che combatte nel corso dell'intera 
sua vita una battaglia permanente per 
i suoi braccianti, per il suo Mezzogior
no, per la povera gente del Sud. Quel-
l'impegno di lotta si ritrova nella no
stra proposta! Noi troviamo nella no
stra proposta politica una continuita 
anche con iniziative assai lontane del 
nostro passato. come il piano del lavo
ro, almeno per alcune finalita che quel 
piano si proponeva e anche con gli 
orientamenti da noi espressi in termini 
di programmazione. La proposta poli
tica corrisponde ad un'impcstazione di 
principio sempre seguita dalla CGIL. 
e doe all'esigenza di non abbandonare 
a se stesse le forze emarginate. piu 
diseredate della societa come i disoc-
cupati. i vecchi, gli inabili e cosi via. 
Questa proposta si collega anche alia 
tradizione della CGIL, che non ha mai 

concepito i problemi dello sviluppo eco 
nomico come problemi estranei agh 
interessi dei lavoratori >. 

«Ma se e vero che esiste una so-
stanziale continuita tra le nostre scelte 
passate e la proposta che discutiamo, 
e altrettanto vero che questa proposta 
si colloca in una situazione completa-
mente diversa... Noi possiamo portare 
avanti oggi questa strategia utilizzando 
una forza crescente del movimento sin
dacale, che ha messo in crisi il vecchio 
tipo di sviluppo con un rapporto uni
tario che stringe insieme tutte le orga-
nizzazioni. possiamo veramente impe-
gnare in questa battaglia le forze fon-
damentali dei lavoratori occupati del 
Nord e rendere concrete, dopo decenni 
di tentativi non riusciti. le strategic 
unitarie che collegano su una linea di 
classe il Nord con il Sud, l'agricoltura 
con 1'industria, gli occupati con i di 
soccupati >. 

Le forze 
e gli alleati 

Lama ha ricordato che la proposta 
CGIL ha dei nemici irriducibili a de 
stra, nei ceti parassitari e nelle forze 
capitalistiche che hanno finora diretto 
il meccanismo di sviluppo, e dei critici 
o avversari di sinistra, che la conside-
rano c rinunciataria » e moderata. Ha 
poi continuato: 

< Noi dobbiamo estendere fra i lavo 
ratori la consapevolezza che la realiz-
zazione di un programma di sviluppo 
economico che non si Iimita a resta re 

IL CONGRESSO HA RESO OMAGGIO AL GRANDE DIRIGENTE 

L'esempio del compagno Di Vittorio 
La scelta del Mezzogiorno - Come Bari ha accolto i delegati e sr!i invitati - I muri della citta (ap-
pezzati da messaggi di saluto - La stazione ferroviaria e la Fiera del Levante pavesate a festa 
Da Bno dei nostri inviati 
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vLavorale sodo e soprallutto 

lottcte insieme. Rimanete uni
ti. 11 sindacato vuol dire unio-
ne, compattezza. Uniamoci 
con tutti gli altri lavoratori. 
In cid sla la nostra forza, 
questo e il nostro credo*. So-
no parole del compagno Giu
seppe Di Vittorio, pronuncia-
te il 3 novembre 1957 in quel
lo che sarebbe stato il suo ul
timo discorso. 

I compagni Jerrovieri di 
Bari le hanno nprodotte su 
un manifesto scritlo a mono, 
uno dei tanti esposli sotto la 
pensilina della stazione ad-
dobbata a festa, con tante 
bandiere rosse. II colpo d'oc-
chio I formidabile. Per que
sto appuntamento rintera cit-
ta si & mobilitoia. La scelta 
merldionalista della CGIL 
trova qui a Bari una impor

tant sottolineatura, 
Lo ha confermalo alia tri-

buna del congresso lo stesso 
compagno Lama allorchi ha 
affermato che a noi teniamo 
questo congresso qui a Bari, 
in Puglia, la patria di Di Vit
torio, che combatli nel corso 
dell'intera sua vita una batta
glia permanente per i suoi 
braccianti, per il suo Mezzo
giorno. per la povera gente 
del Sud. Questo impegno di 
lotta si ritrova nella nostra 
proposta *. «In essa noi tro
viamo — ha fetto ancora La
ma — una continuita anche 
con iniziative assai lontane 
del nostro passato come il 
Piano del lavoro, almeno per 
alcune finalita che quel pia
no si proponeva e anche con 
gli orientamenti da noi 
espressi in termini dl pro
grammazione ». 

Mezzogiorno e Di Vittorio 
rimbalxmo un po' dovunque. 

E giustamente. Non c'& sol
tanto Viniziativa dei ferrovie-
ri che all'inizio dicevamo, c'6 
anche quella delta Gazzetta 
del Mezzogiorno che stamane 
e uscita addiriltura con due 
pagine dedicate al congresso 
della CGIL e al suo grande di-
rigente scomparso. E poi c't 
la gigantografia di Guttuso 
che accanlo alia parola d'or-
dine del congresso (mla pro
posta politica dei lavoratori 
perchi avanzi la democrazia, 
vinca Vunitt sindacale, si af-
fermi un nuovo corso econo
mico e sociale n) fa da sfon-
do alia immensa platea 

La citta ha accolto i 1600 
congressistt provenienti da 
ogni parte d'Italia, le centi-
naia di invitati, i membri del
le delegazioni estere che sono 
oltre una trentina e le ded-
ne di giornalisti, italiani < 
stranieri, che seguono i lavo
ri di questa assise in una at-

mosfera di grande entusia-
smo. Della stazione abbiamo 
gia detto. 1 compagni ferro 
vieri che hanno allestito un 
efficiente ufficio di informa-
zioni e di trasporto metten 
do a disposizione le loro stes
se macchine, hanno un gran 
da fare. E* da sabato sera che 
sono alTopera. Analoghi cen-
tri di informazione e smista-
mento sono stati allestiti al-
Vaeroporto e al casello del-
Vautostrada Napoli-Bari. I 
muri della citta sono tappez-
zati di manifesti che saluta-
no i congressistt. Particolar-
mente significativi quelli dei 
braccianti impegnali in un 
duro scontro per rinnovare t 
contratti provinciali. Ma ci 
sono anche i manifesti della 
FLM, I'organizzazione unita-
rla dei metalmeccanici, degli 
autoferrotranvieri, dei lavo
ratori dello spettacolo, dei 
trasporti, dei telefonici e di 

altre categorie. Anche i par-
tili, da quello comunista a 
quello socialista a quello di 
unita proletaria, hanno fatto 
tiffiggere messaggi di saluto. 

La Fiera del Levante 6 pa-
cesata a festa. Una lunga fi-
ta di bandiere rosse alterna
te a bandiere tricolori circon-
da Venorme padiglione. 

Alle 17 la sola e stracolma, 
i tavori delVoltavo congresso 
stanno per iniziare. II clima 
6 quello delle grandi occasio-
ni. Numerosissimi sono i gio-
cani, L'ingresso della segrc-
leria uscente alia tribuna del
ta presidenza & soltolineato 
dalle note delUinno dei lavo
ratori tra gli applausl dei con
gressistt in piedi. Altra ovazio-
ne saluta l'ingresso di Stor-
tl e della delegazione della 
UIL. DalVassemblea in coro 
ti scandisce * unita, unita n. 

Romano Bonifacci 

alia superficie della societa ma che la 
vuole trasformare profondamente, non 
pud essere conquistata unicamente dalle 
forze della classe che rappresentiamo; 
esse sono grandi, ma insufficienti so 
isolate,.. E ' per questo che io non ca-
pisco, francamonte, l'atteggiamento che 
esiste nelle altre organizzazioni e spe-
cialmente nella CISL contro quella che, 
forse con una espressione impropria 
per il sindacato, si chiama la politica 
delle alleanze... Noi non proponiamo, 
per allargare il fronte di lotta, di an-
nacquare, di stemperare la nostra piat-
taforma. non si tratta di questo. Si 
tratta invece, sulla base della nostra 
impostazione, di cercare instancabil-
mente nella societa civile che ci cir-
conda, e nella quale viviamo, le forze 
che possono essere con noi magari sol
tanto per queH'obiettivo limitato e in 
quel momento determinato >. 

Rapporti 
con i partiti 

« Ma — ha proseguito Lama — quan-
do parliamo dei rapporti fra il movi
mento sindacale e la societa italiana un 
capitolo fondamentale tocca certamente 
ai partiti politici. Non basta dire come 
ormai tutti diciamo — piu o meno vo-
lentieri, per la verita — che i partiti 
non sono tutti uguali. Bisogna anche 
comprendere le differenze che esistono 
tra i partiti e le ragioni di queste dif
ferenze. E' chiaro che quelle forze po
litiche che vogliono mutare la societa 
italiana rendendola meno ingiusta e 
piu civile, che vogliono combattere il 
potere dei grandi gruppi monopolistic 
privati e utilizzare le leve di politica 
economica nelle mani del potere pubbli-
co per mutare il volto sociale del 
Paese; che vogliono salvaguardati in 
Italia i valori della democrazia. della 
liberta, del Iibero consenso, possono piu 
facilmente incontrarsi con un movi-
•nento sindacale che di questi obiettivi 
fa la propria ragione di mobilitazione 
e di lotta delle masse*. 

«Si tratta di cercare. in un perma-
lente confronto da posizioni di autono-
mia reale con le forze poUtiche, con 
il governo e con il Parlamento i punti 
di convergenza, gli obiettivi comuni. 
per portare avanti, in una dialettica co-
stituita di volta in volta di intese e 
anche di contrasti, un disegno generale 
di rinnovamento sociale sui quale le 
tendenze politiche progressiste che vi-
vono nei partiti possono trovare punti 
di appoggio e valido sostegno. In que
sto campo riveste particolare impor
tanza la ricerca, anche in forme nuove,, 
di un rapporto piu diretto con le strut
ture parlamentari, con le Regioni e con 
gli Enti Locali. 

Coerenze 
rivendicative 

Sulle politiche rivendicative Lama ha 
detto: 

«Per il successo di questa politica, 
che non ha certamente la pretesa di 
essere quel programma di sviluppo eco-
nomico-sociale che spetta alia direzione 
politica del Paese. anche il sindacato 
deve dimostrare la propria capacita di 
compiere delle scelte dando coerenza 
alle proprie rivendicazioni rispetto al 
proprio programma generale di svilup
po... dobbiamo dimostrare sempre piu 
di essere capaci di combattere le spin-
te corporative, settoriali, aziendalisti-
che che si manifestano naturalmente 
nel movimento sindacale. Le differenze 
tra un modo e l'altro di concepire il 
sindacato a questo riguardo, trattando-
si di organizzazioni di massa, non con-
sistono nel fatto che un sindacato di 
massa sia immune da queste tendenze 
e un altro no. La vera differenza con-
siste nel fatto che un sindacato che vo-
glia farsi interprete degli interessi ge
nerali di classe combatte queste ten
denze. mentre l'altro se ne fa espres
sione e magari le teorizza >. 

«Un campo nel quale si combatte 
vittoriosamente ogni tendenza corpora-
tiva e quello di eliminare le differenze 
ingiuste fra le singole qualifiche, tra 
operai e impiegati. tra settore e set-
tore. Ai successi rilevanti realizzati in 
questa materia nei contratti di questo 
anno dobbiamo far seguire nei prossimi 
anni 1'annullamento delle assurde spe-
requazioni oggi in at to fra il grande 
settore dei lavoratori che sono addetti 
alle attivita produttive e gli altri la
voratori 9. 

A proposito delle forme di lotta Lama 
ha cosi proseguito: 

€ Noi partiamo anzitutto dall'afferma-
zione precisa c senza riserve che ogni 
settore deve poter godere liberamente 
del diritto di sciopero. La legittimita di 
qualsiasi forma di sciopero e per noi 
fuori di discussione. 

«Ma come possiamo constatare dalla 
nostra stessa esperienza di questi anni. 
ci sono forme di lotta giuste e forme 
di lotta sbagliate e il movimento sinda
cale deve essere capace di fare gli scio-
peri giusti e di non fare gli scioperi 
sbagliati, non perche glielo vieta la Ieg-
ge o un codice di autoregolamentazlone, 
ma perche esso e capace di valutare di 
volta in volta le convenienze. le oppor-
tuniia politiche. cid che serve e cid 
die danneggia la sua causa ». 

<Cid vale per i pubblici servizi, ma 
vale anche per !c fabbriche, dove la 
lotta di gruppi di lavoratori deve esse
re sempre preceduta da dibattiti pre 
ventivi che coinvolgano il complesso dei 
lavoratori delle aziende. affinche la 
piattaforma e l'azione di gruppo. se 
giudicate giuste, siano sostenute dall'in 
sieme delle maestranze. Quando si trat 
ta di pubblici servizi e in generale di 
scioperi di settori fondamentali delPe 
conomia. noi riteniamo che Tunica mi 
sura da applicare sia quella gia conte 
nuta nello Statuto della CGIL ». 

Lama ha ricordato a questo punt< 
che gli iscritti alia CGIL sono ogg 
3.614.180 e che i giovani, protJgonist' 
delle lotte e del dibattito, debbono esse 
re chiamati a rinnovare le strutture 
del sindacato: 

cSe possiamo registrare grandi pro 
gressi nel campo organizzativo per 

quanto riguarda il numero degli iscrit
ti, non possiamo dire altrettanto in ma
teria di rinnovamento della nostra or
ganizzazione. Non sempre il movimento 
ha saputo dare la risposta adeguata al 
problemi di direzione che la sua cre
scita poneva. Anche le Confcderazionl 
rappresentano e dirigono la classe se 
ne sono capaci, non per diritto di-
vino! » 

« Anche per queste fondamentali ra
gioni politiche abbiamo deciso di ripri-
stinare in questo Congresso, con una 
modifica dello Statuto, il rapporto alia 
pari fra categorie e strutture orizzon-
tali nelle assemblee congressuali delle 
Camere del Lavoro e della Confedera-
zione. Vogliamo in questo modo affer-
mare anche sui piano organizzativo che, 
realizzato il processo di crescita auto-
noma delle categorie anche attraverso 
il loro sganciamento dai Congrcssi oriz 
zontali. esse devono ora compartecipa-
re su nuove basi aH'oricntamento e 
alia direzione dell'insieme del movi
mento ». 

€ Un fattore nuovo e di grande si-
gnificato che — ha detto Lama — vo
gliamo introdurre nella nostra struttura 
organizzativa e costituito dall'avvento 
delle organizzazioni regionali come or-
gani di direzione politica dell'intero mo
vimento sindacale ». 

Unita sindacale 
« Se il rafforzamento della CIGL — 

ha continuato Lama — cosi come del 
resto quello della CISL e UIL, e neces-
sario per sostenere con adeguato vigore 
la politica sindacale che siamo venuti 
elaborando, non e'e dubbio che lo stru-
mento essenziale perche questa politica 
possa in effetti realizzarsi e I'unita or
ganica del movimento sindacale italia 
no. Senza I'unita. questa stessa strate 
gia complessiva diventerebbe velleita 
ria e irrealistica ». 

«Noi eravamo e siamo disponibili a 
fare I'unita organica in qualsiasi mo 
mento. anche subito: se fosse dipeso 
da noi questo Congresso sarebbe a w e 
nuto gia parecchi mesi fa e sarebbe 
stato il Congresso di scioglimento della 
CGIL. Noi siamo sempre alio stesso 
punto e ribadiamo qui oggi non solo la 
volonta di fare I'unita organica al piu 
presto ma di andarci con tutta la CGIL. 
E cerchiamo di fare maturare le con
dizioni perche l'insieme del movimento 
sindacale possa giungere il piu rapida-
mente possibile a questo fondamentale 
appuntamento unitario. La verita e che 
il processo dell'unita, dopo una serie di 
fasi importanti anche ai fini dell'indi-
viduazione della natura del sindacato 
e della sua collocazione nella societa, 
si e progressivamente inceppato per 
una reazione di rigetto verificatasi nel 
quadro politico, tra quelle forze che te-
mevano e temono il costituirsi di una 
grande organizzazione di classe in Ita
lia, reazione che noi abbiamo sottova-
lutato e che ha trovato aH'interno delle 
altre organizzazioni chi era gia pronto 
a cogliere la palla al balzo per inverti 
re la tendenza ». 

«Abbiamo avuto — ha continuato 
Lama — dei periodi anche lunghi nei 
quali la Federazione e stata poco piu 
che una struttura di cristallizzazione 
del processo unitario, una specie di 
cassa di risonanza, anche, delle con 
traddizioni esistenti nel movimento sin 
dacale. un luogo di incontri. se non di
plomatic!, non abbastanza franchi da 
consentire il superamento sostanziale 
di differenze interne alle tre Confe 
derazioni. Ma in altre occasioni. e so 
prattutto con il Convegno e il Direttivo 
di Napoli attraverso il grande sciopero 
del 12 gennaio e col Direttivo sui proble
mi dell'orientamneto dei sindacati nel 
settore pubblico e nei servizi, la Federa
zione ha dimostrato di poter diventare. 
ponendosi come centro unificato di di 
rezione, quel ponte non sospeso nel 
vuoto che molti temono, ma il ponte 
attraverso il quale, con una quotidiana 
sperimentazione delle politiche sinda 
cali, si puo e si deve toccare ;a riva 
dell'unita organica >. 

c Noi pensiamo che la Federazione 
(Segue a pagina 8) 

Seguono i lavori 
decine di 

delegazioni 
italiane 

e straniere 
II vasfo fnleresse e la grande 

sltenzione che I'S* congresso della 
CGIL suscita nello schierament© 
delle forze politiche e democrat!-
che italiane, sono soHolineati dal
la presenza di numerose organiz
zazioni di parlito, organizzazioni 
di massa, enti locali, enti pubblici. 

Seguono infatti i lavori: per II 
PCI, i compagni Di Giulio, Rel-
chlin, VecchletH, Romeo e Sicolo; 
per la DC e presente Ton. Bo-
drato accompagnato da La Forgla 
e Rotolo di Bari; per la Direzione 
del PS I sono present! Caldoro, Sl-
gnorile, Labor e Barfocci; per II 
PdUP sono present! Miniati, Mi-
gnone, Brunetti, Ragozzino, Ma-
groni e Masciale; per il PLI sono 
present! Stramaglia, Ragone, Di 
Cagno e Modugno; per la presi
denza delle ACLI Carbone, Bor-
rone, Scheggi, Gabaglio e Occhio-
fino. 

Sono Inoltre present! dirigent! 
della Lega nazionale delle coo
perative, dell' Alleanza conladini, 
dell'Unlone contadini italiani, del
la CNA e numerosl amministratori 
di enti locali, comunali e regionali. 

Decine sono inflne le delegazioni 
straniere: seguono i lavori, I di-
rigenti del sindacati dei paesi so
cialist! (Cecostovacchia, Jugosla
via, RDT, Romania, Polonia, Un-
gheria, URSS, RDV), delle com
mission! operate spagnole, dei s'n-
dacatl democratic! greel, dirigenti 
della CGT e della CFDT della 
Francla, deiriiSS della Svizzera, 
della FGTB del Belglo, del CSL 
di Sen Marino, I dirigenti sinda
cati di Algeria, Sfrla, Egitto, Irak, 
Cuba, Clle, Portogallo e della Fe
derazione sindacale mendiale. 
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LA RELAZIONE DEL COMPAGNO LAMA 
(Dalla settima pagina) 

debba poter funzionare sulla base di 
un gruppo dirigente che si dedlca in 
permanenza a questo compito, debba 
disporre di un proprio periodico, deb
ba progressivamente unificare i grandi 
servizi che oggi esistono all'interno del-
le tre organizzazioni e che presiedono 
alle politiche che il patto attribuisce 
alia sfera di competenza federale. A 
queste proposte si accompagna quella 
del tesseramento unitario. II 1974 po-
trebbe essere l'anno nel quale final-
mente tutti i lavoratori che vogliono 
la tessera sindacale ottengono anche 
quella della Federazione che diventa 
un segno della volonta unitaria che ani-
ma le organizzazioni sindacali confe
derate e le predispone a ulteriori pro 
gressi verso l'unita. 

«Le questioni importanti, a nostra 
giudizio, per il raggiungimento dell'uni
ta sono ancora due: un approfondimen-
to ulteriore e una identificazione piu 
adeguata concernente le politiche; la 
unita organica da realizzare nelle strut-
ture di base. L'una e l'altra di queste 
due questioni. una volta risolte, garanti-
scono nella sostanza e non nella forma 
soltanto, l'autonomia del sindacato. la 
condizione politica inderogabile per rea
lizzare nelle condizioni dell'Italia l'unita 
sindacale ». 

Strutture di base 
e di zona 

< Per quanto riguarda gli strumenti 
di base del sindacato, la CGIL, che per 
prima decise di assumere i delegati 
e i Consigli dei delegati come base 
unitaria del sindacato e in ogni caso 
come propria base, ritiene di avere da-
to con queste sue decisioni un contributo 
di primaria importanza alia crescita 
del processo unitario gli anni scorsi. Og
gi si tratta di generalizzare queste strut
ture e di portarle fuori delle fabbriche 
affinche nelle zone esse diyentino la 
base unitaria a livello territoriale delle 
categorie e delle strutture orizzontali». 

c Noi non concepiamo i Consign di zo
na come rappresentanti dei soli Consi
gn di fabbrica. I Consigli di zona sa-
ranno la nuova struttura orizzontale 
unitaria e nel conlempo la struttura 
della CGIL. Noi non daremo vita a 
un dualismo delle strutture territoriali, 
cos: come non demmo vita a un tale 
dualismo quando decidemmo, da soli, 
di riconoscerci nei Consigli di fabbri
ca. Questo nostra orientamento aprira 
una contraddizione che spingera positi-
vamente tutto il movimento sindacale 
ad unificare lc proprie strutture terri
toriali e che si sanera completamente 
al momento dell'unita >. 

Riferendosi al problema prospettato 
dal Patto federativo circa una regola-
mentazione per i Consigli Lama ha 
dichiarato: 

c Queste ipotesi. in verita contesta-
te anche in alcuni Congressi, tendeva-
no a garantire una presenza alle com-

'. ponenti storiche salvaguardando il piu 
: possibile la libera scelta dei lavoratori. 
' Dopo il Congresso della CISL e con 

le attuali posizioni della UIL sembra 
possibile concordare non un rigido 
schema garantista. ma criteri genera-
li da applicare caso per caso nelle 
condizioni concrete. E' questa la soluzio-
ne indicata dai nostri Temi e di gran 
Iunga preferibile. perche senza un pas-
so innanzi definitivo in questa mate
ria, e cioe in mancanza di un ricono-
scimenlo generale dei delegati e dei 
Consigli di fabbrica e di zona come 
strutture comuni a tutto il momento 
sindacale, che garantiscono la sua de-
mocrazia interna e la partecipsTtione 
dei lavoratori alia sua vita, l'unita sin
dacale sarebbe impossibile. E' questo 
il vero, essenziale anelk) che ancora 
manca alia catena per il raggiungi
mento dell'unita: e su questo anello 
oltre ad approfondire ancora la nostra 
discussione in questo Congresso. occor-
rera discutere con le altre Confede-
razioni per superare i disaccordi an
cora eventualmente esistenti. tenendo 
presente che i Consigli sono vital: se 
i lavoratori si riconoscono in essi come 
nei loro effettivi rappresentanti e nello 
stesso tempo che essi sono vitali se non 
rappresentano una paiie soltanto delle 
forze fondamentali in cui si articola 
oggi il movimento sindacale >. 

«Noi riteniamo che. una volta com-
piuti i passi necessari su questi due 
punti delle politiche e delle strutture 
di base, sarebbero anche risolti nella 
sostanza — ha dichiarato Lama — 
i prcblerni dell'autonomia del sindaca
to, e che percid esisterebbero le con
dizioni per l'unita organica >. 

c L'autonomia del sindacato non esi-
ge da nessun gruppo. da nessun dirigen
te. una impossibile rinuncia: I'esperien-
za ci dice che 1'identita degli interes-
si di classe e capace di far convivere 
in una stessa organizzaz:one uomini e 
componenti ideologicamente diversi tra 
di loro >. • 

Autonomia 
e incompatibilita 

In merito al problema delle incom
patibilita, Lama ha poi proseguito: 

c Al riguardo esistono due tesi. nei 
nostri Temi congressuali. Se si vuole 
andare ad un superamento di questa 
divergenza occorre collocare anche il 
nroblema delle incompatibilita nel qua-
# D complessivo delle condizioni neces-
sarie per raggiungere l'unita orga
nica ». 

c Io credo che anche questo problema 
vtda discusso con le altre organizza

zioni in un eontesto nel quale la scel
ta delle politiche e le decisioni unita-
rie sugli strumenti di base ci permet-
tano di realizzare un insieme di inte-
se sui vari punti ancora in discussione. 
Cid significa che noi potremmo risol-
vere il problema dell'incompatibilita an
che rapidamente e prima del compi-
mento dell'unita organica, ma cid si
gnifica anche che non sarei personal-
mente favorevole a gonfiare di nuovo 
oltre misura questo problema formale 
ingenerando 1'illusione die da esso di-
penda il compimento dell'unita orga
nica, mentre magari restano da risol-
vere le questioni di sostanza sulle qua-
li ancora ci dobbiamo misurare. 

« Se vogliemo riflettere un momento 
sulla esperienza compiuta dobbiamo in-
fatti riconoscere tutti insieme che Tec-
cessivo peso attribuito nel passato a 
un sistema di garanzie formali per la 
autonomia ci ha impedito di portare 
piu puntualmente la nostra attenzione 
sulle questioni di sostanza e ha contri-
buito anche a creare illusioni circa 
la facilita con la quale il processo 
unitario avrebbe potuto concludersi. E 
d'altra parte, non sara mai sufficiente-
mente ripetuto che esistono in Italia 
pericoli di spoliticizzazione dei lavora
tori che il sindacato deve combattere, 
in coerenza con la sua scelta irrever-
sibile a difesa della democrazia. La 
democrazia ha bisogno deH'impegno po
litico dei lavoratori nei partiti, ha bi
sogno che la milizia politica si diffon-
da da parte dei lavoratori in tutti i 
partiti. Di qui le preoccupazioni presenti 
in molti di noi per le eccessive ampli-
ficazioni che nel passato furono talora 
date a questo problema. Ma nelle con
dizioni concrete di oggi, a me pare che, 

II compagno Luciano Lama mentre 
svotge la sua relatione 

essendo l'intera CGIL d'accordo per 
realizzare veramente l'unita organica 
al piu presto, collegare i residui aspetti 
dell'incompatibilita con alcuni problemi 
ancora aperti sia una soluzione effica-
ce e valida per accelerare i tempi del 
processo unitario. 

c Su questo punto. in ogni caso, il Con
gresso dovra decidere ». 

A proposito della collocazione interna-
zionale Lama ha detto: 

c La CGIL ha una tradizione, obbe-
disce a orientamenti di fondo che in 
verita differiscono dalle tradizionali po
sizioni delle altre Confederazioni. Noi 
siamo nati all'insegna della lotta contra 
1'imperiaiismo, contra il colonialismo 
e abbiamo sempre attribuito grande 
importanza all'impegno generale del 
sindacato nella difesa della pace, del
la democrazia. della indipendenza nazio-
nale di ogni popolo. Sono queste le ba-
si de! nostra internazionalismo sinda
cale ». 

Dopo avere sottolineato gli aspetti 
positivi della distensione internaziona-
le. ma anche i rischi dell'inflazione e 
le velleita di < pace sociale », Lama ha 
aggiunto: 

c Nel momento in cui ci poniamo co
me obiettivo il mutamento del mecca-
nismo di sviluppo in Italia, dobbiamo 
affrontare lo stesso problema a livello 
comunitario ed europeo. secondo una 
strategia che deve necessariamente 
coinvolgere 1'insieme del movimento. 
sindacale dell'Europa capitalistica... E' 
in questo quadra che va meditato il 
ruolo che deve giocare la CGIL e l'in-
;ieme del movimento sindacale Italia-
no. Non vi e dubb:o che partendo 
dai problemi reali dei lavoratori del no
stra Paese. il nostra impegno prima rio 
va esercitato in Europa Occidental e 
nella CEE*. 
. < La CEE. che noi abbiamo salutato 

come un fattore positivo per il tenta-
tivo che oggettivamente e in atto di 
confenre un certo grado di autonomia 
al movimento sindacale nei Paesi capi
talistic! dell'Europa Occidentale. non 
pud restore un aggregato di potere sen 

. za progcammi. una specie di sovrastrut-
tura tendente ad affermare un diritto 
di presenza su contenuti che rimangono 
indeterminate col rischio del prevalere 
delle tradizionali posizioni di integrazio-
ne nelle rispettive politiche di sviluppo 
nazionah, spesso chiuse in visioni di 
sindacalismo angusto. Con questa Con 
federazione, anche per conoscerne me-
glio gli orientamenti e le intenz'oni. 
x>i pensiamo che si debbano stabi-
lire rapporti di collaborazione non esclu 
dendo anzi ricercando la possibilita di 
adesione attraverso la Federazione 
CGIL-CISL-UIL, quando verificassimo 
un minimo di coerenza tra le nostre 
ispirazioni • il nostro modo di inten-

dere l'internazionalismo sindacale con 
quelli della CEE ». 

€ Per quanto riguarda l'affiliazione al
ia FSM, che 6 il secondo tema sul 
quale si presentano soluzioni alterna
tive nei document! per questo nostro 
Congresso, io continuo a ritenere che 
e interesse della CGIL, e del movimento 
sindacale a livello mondiale lavora-
re e battersi per una trasformazione 
delle attuali strutture sindacali inter-
nazionali e, per quello che cl riguarda, 
della Federazione Sindacale Mondiale ». 

Profitto e rendita 
Affrontando da ultimo i problemi del 

movimento e della organizzazione La
ma ha ribadito che con la proposta 
di sviluppo fatta dalla CGIL: 

c II movimento sindacale non si pro
pone ne di gestire reconomia ne di 
ammansire la rendita o il profitto. 
Noi pensiamo invece di porre sul piat-
to della bilancia delle forze sociali 
del nostro Paese il peso della lotta che 
la classe operaia pud condurre cam-
biando in tal modo i rapporti di forza 
e inducendo con l'azione politica e con 
la lotta di massa le stesse forze sociali 
a subire un diverso meccanismo per lo 
sviluppo economico del nostro Paese ». 

€ Punto di partenza di questi pro-
grammi deve essere la partecipazione 
dei lavoratori nella azienda e l'impe-
gno fondamentale dei delegati. Le at
tuali condizioni di lavoro, la generaliz-
zazione dello straordinario, del lavoro 
a domicilio e in generale delle forme 
di lavoro precario sono un terreno es
senziale per impegnare subito i lavora
tori in una azione che collega la fab
brica agli obiettivi sociali dell'occupa-
zione e dello sviluppo >. 

L'utilizzo 
degli impianti 

<Prenderemo cosl tutti nozione del 
fatto che per esempio il problema de
gli impianti e della loro utilizzazione 

- h un problema realej- come ha detto 
la Conferenza di Bologna dei metallur
gies Non fronteggiare subito la diffu-
sione de#li straordinari significa per-
dere nella pratica quella rigidita nella 
gestione della forza-lavoro che e una 
base del nostro potere in fabbrica e nel 
contempo significa aprire noi stessi la 
via alio sfruttamento esasperato dei la
voratori in fabbrica consentendo la sta-
si della disoccupazione >. 

«In autunno — ha continuato La
ma — ci prepariamo ad aprire una 
vertenza con la Confindustria, dopo ave
re svolto con le masse lavoratrici il 
necessario dibattito unitario. Gli obiet
tivi di questa vertenza saranno discus-
si con i lavoratori, ma ci pare che 
questioni come le ferie e le festivita, 
l'utilizzazione degli impianti in connes-
sione con l'orario di lavoro, l'esten-
sione di conquiste contrattuali come il 
diritto alio studio, le forme di lavoro 
precario e i trattamenti di fine lavo-
ro possono essere fin da ora indicate. 
In ogni caso si trattera di una ver
tenza vera, di un confronto alia base 
del quale deve essere disponibile un po-
tenziale di lotta delle masse >. 

Liberta 
di informazione 

Dopo avere rilevato che it nuovo ti-
po di sindacato unitario produce an
che valori culturali. Lama ha detto: 

« Anche in nome della liberta e del
la cultura noi combattiamo oggi le ten-
denze monopolistiche a impadronirsi dei 
giornali per orientare con una infor
mazione faziosa e unilateral la gran
de opinione pubblica. La liberta di 
stampa va difesa con misure concrete 
che agevolino. sostengano con un im
pegno Dubblico. strumenti di informa 
zione che altriroenti sarebbero fagoci-
tati dal grande capital* o costretti a 
morire. Anche in nome dell'obiettivita 
della informazione. noi partecipiamo 
alia lotta delle forze democratiche per 
la riforma della TV che conservando il 
monopolio pubblico, sottragga all'Ese-
cutivo. alle forze del potere, la direzio-
ne esclusiva di questo potente mezzo 
di comunicazione di massa. Con queste 
posiz.oni il sindacato difende il diritto 
alia parol a non solo dei suoi amici. Noi 
difendiamo anche testate di giornali 
dalle quali parlano dei nostri awer-
sari ». 

« Un campo essenziale per la difesa 
della democrazia e della liberta e quel 
lo dell'amministrazione dello Stato. E' 
venuto il momento che le forze di po-
lizia conquistino come tutti gli altri la
voratori il diritto ad organizzarsi sin-
dacalmente. a coKegarsi con le altre 
categorie di lavoro dipendente. Esse 
devono essere socialmente sempre me 
no un corpo separate e sempre piu 
una parte, libera e cosciente. del mon-
do dei lavoratori >. 

Luciano Lama ha concluso con queste 
parole: 

«Noi non sogniamo un'eta dell'oro. 
non ci nutriamo di Utopia. Abbiamo 
consapevolezza che un traguardo con 
quistato d il frutto di una lotta di un 
impegno, di una scelta politica; e ab
biamo contemporaneamente una nozione 
chiara dei nostri limiti, dei limiti di 
elaborazione e dei limiti materiali che 
caratterizzano il sindacato. Ma sappia-
mo anche che senza la nostra forza, 
senza il nostro impegno sarebbe illu-
sorio pensare a un effettivo progresso 
del Paese e a una vera trasforma
zione della sockta italiana*. 

Ampia iniziativa unitaria nelle campagne pugliesi ed emiliane 
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Aperta un'altra settimana di lotte 
per i nuovi contratti bracciantili 
Forte azione della categoria contro i no politici degli agrari all e qualificanti richieste per I'occupazione e gli investimenti - Altre 
72 ore di sciopero a Foggia • Ovunque assemblee e manifestazio ni - Oggi si astengono dal lavoro migliaia di braccianti di Reggio E. 

i 
SI e aperta lerl un'altra settimana dl forti lotte bracciantili per 
contratti provlnclall e I'occupazione. In PUGLIA lo scontro tl 

fa piu aspro per I'lntranslgenxa e I no politici degil agrari. A 
Foggia contlnua compatto lo sciopero dl 72 ore dopo la rottura 
delle traltatlve Intervenute a segulto della netta chlusura sul 
punti que'lflcantl del contralto da parte del padronato agrarlo. 
lerl sono state proclamate altre 72 ore dl sospenslone. La totallta 
delle grand) azlende e Investlta dall'azlone unitaria della cate
goria. Anche lerl hanno avuto luogo nel magglorl centrl della 
provincla (Cerlgnola, S. Severo, Margherita dl Savola, Torremag-
glore) manlfestazlonl, assemblee e combattivl cortei nel corso del 
quail e stata rlbadlta la ferma volonta del braccianti dl Imporre 
al padronato la firma del contralto. Anche sul Gargano la lotta 
e forte e compatta, Intanto da parte dell'Uffklo del Lavoro si e 
manifestata I'lntenzlono dl convocare le parti per oggi o per do-
manl per rlprendere la trattativa. Egualmente Incisive l'azione • 
I'lniziatlva nelle province dl Taranto, Barl, Brlndlsi e Lecce, 

Anche In EMILIA la categoria e plenamente mobllltata. I 22 
mlla braccianti della provincla dl Modena hanno effettuato lerl 
24 ore dl sciopero per II contralto, che ha bloccato tutte le 
azlende capltallstiche. In mattlnata si sono svolte declne dl as
semblee. Oggi scendono In sciopero dl 24 ore mlgilaia dl salarlatl 
agricoll della provincla di Reggio Emilia. L'odierna giornata e la 
prima dl un calendarlo di agltaztonl che prevede 96 ore di scio
pero contro I'attegglamento negativo del padronato locale. Manl
festazlonl e assemblee si svolgeranno a Guastalla, Novellara, Cor-
regglo, Sanl'llario, Castelnuovo, Scandlano. Oggi le parti si In-
contreranno per un primo esame della vertenza contrattuale. An
che nel Ravennate sono aperfe vertenze In 161 azlende agrlcole 
private o consorzlate. Ample e unitaria e l'azione di braccianti, 
contadinl e mezzadrl, oltre che dl lavoratori dell'industrla atlorno 
alle richieste per II contralto e II rlnnovamento agricolo. Venerdl 
ad Alfonsine si terra una manifestazlone comprensorlale per un 
nuovo assetto Idrogeologleo, I finanziamenti agricoll e II potenzla-
mento delle forme associate. A Forll e Iniziato lerl un Inconfro tra 
le parti. Una prime azione di sciopero e In programma per que
sta settimana. lerl infine si e svolto a Ferrara II convegno del 
capilega della Federbracclantl che ha tratto un positivo bilanclo 
della prime 4 giornate di lotta. 

Dal nostro corrispondente 
BARI, 2 

Sul slgnificato e le prospet-
tive del grande scontro sin
dacale di cui sono protago-
nisti in questi glorni i brac
cianti e colon! della Puglia 
diretto unitarlamente dalla 
CGIL, CISIA UIL, abbiamo rl-
volto alcune domande al com
pagno Giuseppe Iannone, se-
gretario regionale della Peder-
bracclanti-CGIL. 

In primo luogo quali sono 
le richieste che avanzano le 
organizzazioni bracciantili 
delle province pugliesi? 

Sono in discussione i rin-
novi dei patti provlnclall 
bracciantili, del capltolatl di 
colonla, e altre richieste di 
ordine piCl generale che ri-
guardano obbiettivi dl trasfor
mazione e rlnnovamsnto 
della agrlcoltura pugllese, I 
punti qualiflcanti delle piatta-
forme contrattuali sono 
quelli della crescita dell'occu-
pazione degli opera! awentlzl, 
verso la stability sulla terra 
e la garanzia del salario an
nuo; dell'aumento consisten-
te del salari; dei contenuti 
della contrattazione azlendale; 
del rlconoscimento del salario 
pieno anche in presenza di 
una riduzione della giornata 
lavorativa, secondo la con-
sue tudine vigente; inline di 
un nuovo inquadramento del
le qualifiche. 

Gli obbiettivi di crescita 
della occupazione sono post! 
sia attraverso la rivendica-
zione della contrattazione de
gli organic! sia, ed essenzial-
raente, attraverso la ricniesta 
della discussione dei pianl 
colturali e aziendali, con cui 
in sostanza si solleva la que-
stione delle flnalita e del con-
trollo pubblico sugli investi
menti pubbllci in agricoltura. 

Le lotte dei 350 mila brac
cianti e colon! pugliesi pon-
gono inoltre esplicitamente e 

I sindacati 

denunciano 
I'intrasigenza 

di Pirelli 
e Michelin 

I consigli dl fabbrica dei 
gruppi Pirelli e Michelin, riu-
niti a Torino il 28 giugno per 
prendere in esame la situazio-
ne della vertenza in atto da 9 
mesi nei due grandi complessi 
delta gomma, hanno denun-
ciato con forza all'opinione 
pubblica il carattere politico 
deirintransigenza padronale 
che vuole negare la contratta
zione deU'organizzazione del 
lavoro e impedire la funzione 
dei consigli di fabbrica. La 
riunione ha preso atto della 
plena riuscita dello sciopero di 
categoria del 27 giugno, scio
pero che ha espresso la pro-
fonda sensibilita dei lavoratori 
sul valore politico dello scon
tro. 

La riunione dei Consigli — 
Informa un comunicato sinda
cale unitario — ha ribadito 
la validita delle posizioni della 
Ftderazione unitaria dei chi-
mici e dei lavoratori e. in rap-
porto a recentl affermazioni 
pubbliche fatte dalle dirlgen-
ze della Michelin e della Pi
relli. ha riconfermato la pie-
na disponibilitA a utili e serie 
trattative che tengano conto 
delle posizioni predette e dia-
no giusta soddisfazione alle 
esigenze fondamentali espres-
se dalle piattaforme avanzate 
dalla Federazione. 

In relazione a cl6 la riunio
ne. nel confermare anche per 
luglio le disposizioni di lotta 
finora seguite, ha approvato 
l'ndirtzzo della PULC- per lo 
sviluppo e rtntensiflcazione 
dell'azione azlendale. per la 
rralizzazione degli obiettivi ri-
vendicativl posti, sottolinean-
do I'esigenza di operare con 
la massima decisione per ob-
bligare Pirelli e Michelin al
ia trattativa e aU'accordo. A 
tale riguardo — conclude II 
comunicato — I Consigli di 
fabbrica hanno pure sottoli
neato 11 valore politico gene
rale dello scontro. conslderan-
do essenziale l'estensione della 
lotta 

unitarlamente le grand! ri-
vendicazioni che devono con
durre ad una profonda tra
sformazione dell'assetto delle 
campagne e degli indlrizzi 
produttlvi e che come tali so
no di tutto 11 movimento con-
tadlno, dal braccianti ai coltl-
vatori diretti, e coinvolgono 
anche gli operai dell'indu
strla. Si tratta clod della rea-
lizzazlone del piano generale 
di utilizzazione delle acque 
per gli usi lrrigui, industria-
11 e clvili, per il quale occor
re una spesa complessiva di 
mille miliardi dl cui 500 per 
1 prossimi tre anni; di un 
nuovo diverso orientamento 
dei finanziamenti pubblici da 
dirigere verso le azlende con-
tadine e per le trasformazio-
nl produttive indicate nel-
l'amblto dei plan! di zona; 
della realizzazione del piano 
regionale di rimboschimento 
e del programroi delle comu-
nita montane, del piani di 
viability rurale ecc. 

Insieme- a queste • esigen
ze 11 movimento solleva quel
la della approvazione della 
legge sui fitti agrari, e le ri
chieste dl parificazione dei 
trattamenti prevldenziali e di 
malattia per i contadinl e di 
aumento degli assegni fami
liar! e dei sussldi di disoc
cupazione. 

Qual i fino a questo mo
mento I'atteggiamento degli 
agrari? 

l a posizione degli agrari 
pugliesi e parsa, in un primo 
momento, diversa da quella | 
assunta nel recente passato 
e quindi piu aperta ad una 
trattativa dl merito. Ma oggi 
in tutte le province ci si 
trova di fronte ora ad un ir-
rigidlmento inglustificato del
le posizioni padronali sul 
punt! piu qualiflcanti delle 
piattaforme ed in particolare 
su quelli che toccano, in qual-
che modo. Is questione degli 
investimenti pubblici e della 
occupazione. 

Queste posizioni, che diffe-
renziano la situazione delle 
province pugliesi anche da 
quella dl region! limitrofe, ha 
origin! chiaramente politiche 
e tende ad influire sull'asset-
to e sulle scelte program-
matiche di governo. 

Quindi gli agrari spostano 
ta vertenza sul terreno po
litico? 

Bisogna dire che le gran
di questioni sollevate dal mo
vimento unitario dei braccian
ti e coloni, e contenute del 
resto nella piattaforma re
gionale delle confederazioni 
CGIL. CISL. UIL. come la rea
lizzazione del piano generale 
delle acque. possono trovare 
soluzioni solo in sede di 
govemo e dl Parlamento e 
anche in sede di Consiglio 
regionale. Esse sono cioe del
le richieste di fondamentale 
importanza per Io sviluppo 
della regione e di tutta una 
parte del Mezzogiomo. 

E* chiaro quindi che su di 
esse devono pronunciarsi tut
te le forze politiche demo
cratiche. La posizione degli 
agrari tende anch'essa ad in
fluire sulla situazione genera
le ma in senso opposto. e 
accentua la propria pressione, 
significativamente sulla que
stione degli Investimenti pub
blici In agricoltura. proprio 
nel momento in cui sono In 
corso le discussion! program-
matiche per la formazione del 
nuovo govemo. 

Come si svUuppa il movi
mento rivendicativo? 

Lo scontro coinvolge ormal 
tutte le province. VI sono 
stale 48 ore d! sciopero nelle 
province di Bar! e Foggia, 
In quest'ultima sono state di-
chiarate altre 72 ore di scio
pero. In provincla di Taran-
to sono awenuti e sono in 
corso scioperi nella fascia del
le azlende capltallstiche. 
mentre sono in corso altre 
inizlative di lotta (anche con 
I'occupazione di azlende) nel
le zone di colonla del Salen-
to, ove In provincla di Lecce 
e programmato uno sciopero 
di 48 ore per II prossimo 6 e 
7 luglio. 

Se I'attegglamento degli a-
grail non dovesse mutare si 
andra probabilmente, nella 
prossima settimana, ad un 
Inasprimento dello scontro 
sindacale in tutte le province 
e dlventera piu lnclslvo an
che l'lmpegno delle altre ca
tegorie di lavoratori. 

Trattativa serrata per il Commercio JĴ y Ŝ iiiavldi 
scioperi articolati a livello regionale (sono state Indette dai sindacati dei 900 mila dlpendenti 
del commercio otto ore settimanali di sciopero fino a lunedi 16 luglio), I rappresentanti della 
Confederazione del commercio e del sindacati CGIL, CISL, UIL proseguono al mfnistero del 
Lavoro I'esame della piattaforma rivendicativa della categoria. Esaurito I'esame della parte 
telativa alia classificazione, le delegazioni hanno affrontato lerl il problema dei miglioramenti 
salariali che — secondo le prevision! del sindacati — avrebbero dovufo proseguire fino a notte 
inolfrata. Secondo quants affermano le medesime font! sindacali, la trattativa, pur bene av-
viata, e ancora lontana da una ipotesi di acaordo che — secondo alcune previsioni — viene 
cotlocata verso la fine della settimana. Nella foto: una manifestazlone a Roma de! lavoratori 
del commercio in lotta per II contralto 

La FIAT vuole rimangiarsi gli accordi sulle ferie 

Quindicimila operai in sciopero 
ieri a Rivalta e alle Ferriere 

II monopolio dell'automobile vorrebbe riassorbire le condizioni 
di miglior favore gia acquisite dai lavoratori — Minaccioso corn-
portamento dei capireparto — Rotte le trattative con i sindacati 

Dalla nostra redazione 
TORINO. 2 

Quindicimila lavoratori del
la FIAT hanno bloccato con 
forti scioperi la produzione 
di due dei maggiori stabili-
menti del complesso, quello 
di Rivalta e le Ferriere, e cid 
proprio mentre venivano inter-
rotte, a causa deirintransigen

za padronale, le trattative tra 
la FIAT e la FLM provinciale 
per il mantenimento delle 
condizioni di miglior favore 
gia acquisite da anni nel pa-
gamento del periodo di ferie. 

Le trattative su questo pro
blema erano iniziate alia meta 
di giugno e la FIAT aveva pre-
teso di assorbire nel nuovo 
contratto le preesistenti con-

INIZIATIVE DEL CENFAC 

Piu vasto e piu forte 
nelle campagne il 

movimento associativo 

i. p. 

Lo sviluppo di un forte, 
esteso ed unitario movi
mento nazionale di lotta 
per la terra e per le forme 
associative e cooperative 
alia produzione e stato 
1'impegno scaturito dalla 
riunione, allargata, della 
Direzione del Centre Na
zionale per le Forme Asso
ciative e Cooperative. Un 
impegno che vede unitaria-
mente interessate tutte le 
organizzazioni aderenti: Fe-
derbraccianti. Alleanza dei 
Contadini, Federmezzadri. 
Associazione delle Coopera
tive Agricole, Unione Colti-
vatori italiani. 

Si e convenuto sulla ne
cessity di questo movimen
to di lotta nazionale come 
componente indispensabile 
delia battaglia per le ri-
forme e come movimento 
decisivo per un nuovo tipo 
di sviluppo agricolo e del-
l'intera economla. 

Con la conqulsta della 
terra e con l'affermazione 
di nuove e varie forme di 
gestione della stessa, infat-
ti. non si vogliono creare 
soltanto valid! esempi al
ternative all'azienda capi
talistica ma « punti» di 
forza e di lotta piu gene
rate per rendere I coltiva-
tori ed i lavoratori real! 
protagonist! del rinnova-
mento delle campagne, per 
la realizzazione di una nuo
va agricoltura associata e 
quindi. per un diverso mec
canismo di sviluppo capa
ce di utilizzare tutte le ri-
sorse — umane e materiali 
— dLsponlbili. Ci6 al fine 
di una magglore produtti-
vita ed una piu qualiflcata 
produzione, per una piu si-
cura stabilita e occupazio
ne sulla terra, per redditl 
e salari piu elevati. A que
st! obiettivi deve pertanto, 
orientarsi l'lntervento pub
blico nazionale e comuni
tario, che per essere tale 
non pu6 non passare attra
verso le Region!, gli ESA 

ed i piani di sviluppo di 
zona. 

Questa non e soltanto 
una necessaria esigenza di 
giustizia ma una necessita 
per l'intero Paese se si vuo
le uscire dall'attuale crisi 
economica e se si vogliono 
affrontare i nodi reali e 
di fondo dell'aumento ver-
tlginoso del costo della vi
ta e dell'inflazione. 

La lotta per la conqulsta 
della terra deve percid ar-
ticolarsi a tutti ! livelli, 
con precise vertenze verso 
i rispettivi proprietari. in 
primo luogo per le terre 
abbandonate, incolte. mal-
coltivate e per le terre de
gli Enti Pubblici. Un mo
mento dl particolare Inte
resse e di nuove sperimen-
tazioni associative e coope
rative deve verificarsi nel-
l'applicazione della legge 
di riforma dell'affitto agra-
rio e per II superamento 
della mezzadrla, della co
lonla e della comparteci-
pazione. 

Esperienze importanti so
no gia in atto ed anche 
conquiste di rilievo sono 
gia state conseguite. La 
nuova realta, caratterizza-
ta da conquiste di maggior 
potere contrattuale e legi-
slativo, scaturisce dalle Ini
zlative di governo delle Re
gion!, dalla applicazione e 
dairadeguamento delle di-
rettive comunitarie. dal rin-
novato interesse di forze 
economlche. politiche e so
ciali verso I problemi del-
ragricoltura. dal fallimen-
to della controffensiva a-
graria e di destra come di-
mostra chiaramente la vi-
cenda della legge sull'af-
fitto. dalle dimissicni del 
govemo Andreotti - Mala-
godi. 

n programma del nuovo 
govemo, cosl come rlchle-
sto dalla direzione del 
CENFAC. dovra dare rlspo-
ste positive anche In que
sta direzione. 

dizioni di miglior favore, al 
punto che i lavoratori FIAT 
sarebbero stati retribuiti, per 
le ferie di quest'anno, meno 
che nel 1972. Nell'ultimo in-
contro la FIAT ha ammesso 
la possibilita di retribuire le 
ferie nel 1973 come nel 1972, 
ma ha mantenuto una posi
zione rigida, tendente ad as
sorbire le condizioni di mi
glior favore esistenti (sia per 
giornate di ferie che per la 
retribuzione) col graduate rag
giungimento delle quattro set-
timane. 

Mentre allTTnione industria-
le si svolgevano queste faticose 
trattative, alle Ferriere tutti 
i lavoratori del primo turno, 
dopo essersi riuniti in assem-
blea, fermavano la produzione. 
Nel complesso ha partecipato 
alia fermata oltre il 95 % degli 
ottomila lavoratori dello stabi-
limento. 

La lotta alle Ferriere era co-
minciata due settimane fa ai 
tren! di laminazione. dove la 
FIAT, violando un accordo su
gli orari da lei stessa sotto-
scritto l'anno scorso, preten-
deva di imporre il tumo di 
notte. Gli scioperi si sono poi 
estesi ai 1.400 operai delle ma-
nutenzioni. che con il turno di 
notte ai laminatoi avrebbero 
avuto carichi di lavoro piu pe-
santi, ed oggi a tutta la fab
brica. 

Le rivendicazioni di miglior 
favore riguardano le ferie, il 
rispetto degli accordi suH'ora-
rio e la perequazione degli • 
incentivi (che oggi sono ben 
24, a seconda delle «piazze» 
e dei posti di lavoro, mentre 
si chiede che siano ridotti a 
tre soltanto, per le lavorazioni 
a caldo, per quelle a freddo 
e per i servizi). 

In uno dei reparti di manu-
tenzione, dove i capi avevano 
awiato le macchine durante 
lo sciopero e minacciato gli 
operai in lotta di sospensione, 
un centinaio di lavoratori han
no prolungato la fermata per 
protesta fino alia fine del 
turno. 

Alia FIAT Rivalta, dove gia 
la settimana scorsa si erano 
avuti scioperi di alcune mi
gliaia di operai per il proble
ma delle ferie, stamane si so
no fermati i lavoratori di due 
linee di montaggio finale della 
« 128 ». Per ritorslone I'azienda 
ha sospeso e mandate a casa, 
2^00 operai. 

Nel pomeriggio. appena mon-
tato il 2. tumo, la lotta e di-
lagata in tutti i reparti. In 
vemiciatura si e formato un 
corteo di operai che ha per-
corso lungamente i reparti 
con bandiere e cartelli. In la-
stroferratura, tutti gli operai 
hanno sospeso il lavoro e so
no andati a casa, appena si e 
diffusa la notizia della rottu
ra delle trattative sulle ferie. 
Nelle altre officine lo sciope
ro, prolungato per sette ore, 
ha interessato la maggior par
te dei lavoratori. Anche alia 
FIAT Osa Lingotto si e avuto 
uno sciopero per lo ferie dl 
250 operai per due ore all'offl 
cina80. 

Michele Costa 
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Illuminata sentenza a Napoli 
Un fatto 

positivo per 
la liberta 

d'espressione 
L'assoluzione plena, anche 

in appello, dei Raccontl dl 
Canterbury di Pasolini sara 
acoolta con legittima soddi-
sfazione cosl dalle forze poll-
tiche e culturali che da tantl 
anni si battono afflnche~ sia 
garantita nel modo ptii largo 
la liberta di espressione in 
Italia, come da quelle gran 
parte dell'opinione pubblica, 
la quale litiene che To spetta-
tore adulto debba essere mes-
so in grado di vedere e di 
giudicare da se~, senza dia-
frammi burocratici e paterna-
listici. 

La sentenza di Napoli. tut 
tavia, non signiflca di ver s4 
che I racconti di Canterbury 
potranno tornare sugli scher-
mi italiani. E questo in quan
ta il noto, reazionario verdet-
to di una sezione della Corte 
di Cassazione ha stabitito do-
versi tenere sotto sequestro 
I'overa cinematograflca flno 
all'eventuale proscioglimento 
deflnitivo. in altri termini, 
bastera che il pubblico mini-
stero faccia ancora appello, 
investendo del caso, in ultima 
istanza, la Cassazione stessa, 
perchd I raccontl di Canter
bury conttnutno a essere prot-
biti, almeno flno a quando 
(chissa quando) la Suprema 
Corte si pronuncera. Per mo-
diflcare questo grave stato di 
cose occorrera una nuova leg-
ge che garantisca una rigoro-
sa, ampia tutela delle opere 
dell'ingegno. Una proposta co-
munista in tal senso e gia sta-
ta presentata, da mesi, in Par-
lamento. 

Che I raccontl di Canterbu
ry e il loro autore siano stati 
assolti, con formula piena, an
che in seconda istanza, e CO' 
munque un fatto altamente 
positivo. Per contrasto, assu
me un carattere ancora piU 
grottesco e tntquo la sentenza 
di condanna recentemente pro-
nunciata dalla Corte d'Appel-
lo di Bologna contro Ultimo 
tango a Parigi di Bertolucct, 
opera cinematografla che, per 
testimontanza della critica in-
ternazionale pih qualiflcata, si 
colloca non meno dei Raccon
ti di Canterbury su un piano 
di validita artistica e cultu-
rale. 

Al Festival 
di Mosca 
una forte 
presenza 
italiana 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 2 

All'Vni Festival Internazio-
nale del cinema, che si svol-
gera a Mosca dal 10 al 23 lu
glio, lltalia sara presente 
ufficialmente con II delitto 
Matteotti di Vancini e Voglia-
mo i colonnelti di Monicelli. 

Oltre a questi due film (II 
delitto Matteotti e ancora 
inedito in Italia) verranno 
proiettati, fuon concorso, 11 
caso Mattel di Rosi, Bisturi: 
la mafia bianca di Zampa, 
L'istruttoria e chiusa, dimen-
tichi e Girolimoni di Damia-
ni, Lo scopone scientifico di 
ComencinJ, La prima notte di 
quiete di Zurlini, Roma di 
Fellin.', Questa specie d'amc-
re di Bevilacqua, Amore e 
ginnastica di Luigi Pilippo 
D'Amico. Sbatti il mostro in 
prima pagina di Bellocchio, 
Alfredo Alfredo di Germi, Pi-
nocchio di Comencini, L'uomo 
della Mancia dell'americano 
Arthur Hiller e Permette, 
Rocco Papaleo di Scola. 

Per quanto riguarda, poi, 
la partecipazione sovietica al 
Festival, si e appreso oggi 
che verra presentato il film 
Questa dolce parola liberta 
del regista lituano Vitautas 
Gialakavicius. 

Negli ambienti del comitato 
del Festival e stato reso no
to, inoltre, che finora hanno 
confermato la loro partecipa
zione alia giuria il regista po-
lacco Jerzy Hoffman, il re
gista ungherese Andras Ko
vacs. il regista tedesco (della 
RDT) Kurt Maetzig, il presi-
dente dellUnione dei cineasti 
bulgari Christo Christov, il 
regista americano George Ste
vens e gli attori Toshiro Mi-
fune (Giappone) e Gina Lol-
lobngida (Italia). 

c. b. 

«La dodicesima 
notte » ambientata 

negli anni venti 
LONDRA.2. 

Una formazione Iondinese, 
11 Bankside Globe Playhouse, 
ha presentato La dodicesima 
notte di Shakespeare, ambien-
tandola negli anni venti, riu-
scendo a dar vita a uno spet
tacolo estremamente piacevo-
le e ricco dl idee. I registj 
Gordon McDougall e Michael 
Attenborough hanno iispet-
tato perfettamente 11 testo, 
eccrescendo 1'efTetto umoristl-
co nel contrasto fra le parole 
antiche e i costumi modcrni: 
Viola che parla al telefono 
c Sir Toby Belch che gloca 
a golf sono alcune delle idee 
piu divertenti, ma la piu riu-
scita e forse quella di Anto
nio 11 pi rata, con l'abbiglia-
•nento e 1'accento di un gang
ster di Brooklyn. 

Assolti ieri in appello i 
Racconti di Canterbury 
La Corte ha pienamente accolto le tesi dei difensori di Pasolini e 
del produttore Grimaldi e ha ribadito la validita artistica del f i lm 

Nostro servizio 
NAPOLI, 2 

La prima sezione della Cor
te d'appello di Napoli ha con
fermato la sentenza assoluto-
ria del Tribunale di Beneven-
to, ccn la quale veniva dichia-
rato che il film I racconti di 
Canterbury, di Pier Paolo Pa
solini, non e osceno, in quan
to opera d'arte. 

II verdetto, venuto dopo 
due ore di camera di consiglio 
e dopo una discussione che 
aveva occupato tutta una mat-
tinata, e stato accolto con un 
senso di sollievo dal numeroso 
e qualificatissimo pubblico 
presente. 

Benche\ infatti, si fosse fi-
duciosi in questa corte, che 
aveva dimostrato negli inter-
rogatori di voler andare a fon-
do nel delicato campo della 
oscenita, soprawiveva un cer-
to timore che investiva non 
solo le sorti del film di Paso
lini, ma interessava tutti colo-
ro che lanno del cinema e del 
teatro su posizioni non tradi-
zionall. 

In questo senso va interpre-
tata la presenza per tutta la 
durata del dibattimento di 
Eduardo De Filippo, Monicel
li, Comencini, Bertolucci, A-
midei e Montaldo, degli scrit-
tori Prisco, Rea e Compagno-
ne, e di molta altra gente del 
cinema, del teatro e della cul
tura. 

Aveva preoccupato, dlceva-
mo, la requisltoria del P.G., 
dottor Federico Bassi, che a-
veva chlesto la condanna di 
Pasolini e del produttore Gri
maldi ad otto mesi di reclu-
sione e sei milioni ciascuno 
dl multa. II dottor Bassi ave
va peraltro esplicitamente di* 
chiarato di non voler chiedere 
la conflsca del film per per-
metterne — almeno a giudi-
zio esaurito — la drcolazione, 
ma dopo numerosi tagli alle 
parti incriminate. 

Nel contenuto, la requislto
ria del P.G. si pud cosi sinte-
tizzare: certamente Pasolini e 
un artista di altissimo livello; 
proprio per questo egll aveva 
il dovere di «strappare» que
sta sua opera, una volta co-
statato che essa era di tono 
inferiore al soHto. I Racconti 
di Canterbury — ha sostenuto 
il P.G. — non sono un'opera 
d'arte, in essi il mestiere ha 
preso la mano all'arte: questo 
film non dice nulla, non v'e 
nulla in esso che possa dirsi 
etico, istruttivo, valido. Le 
oscenita \ i sono, come vi sono 
scene nelle quali il regista si 
e compiaciuto e che sono sta
te spinte al massimo senza al-
cuna necessita. Nell'opera di 
Pasolini, infine, non vi sareb-
be aderenza con il libra di 
Chaucer dal quale l'idea e 
tratta. 

I difensori di Pasolini — 
professor Francesco Gianniti 
e professor Alfredo De Marsi-
co — hanno controbattuto «a 
tappeton I'affermazione della 
accusa. Opera d'arte non signi
flca automaticamente capola-
voro, pezzo raro, ma opera 
nella quale ci sia dell'arte, in 
qualsiasi misura. Nei Racconti 
di Canterbury queste qualita 
certamente ci sono. Che un 
film riproduca o meno quanto 
detto in un libro dal quale e 
tratto non e un fatto rilevante. 

Chi fa un film realizza a sua 
volta un'opeTa autonoma. il 
cui valore artistico sta nella 
sua interpretazione del testo 
originale, altrimentl si ha una 
coopia». Non conta la cru-
dezza di alcune scene: se si 
vuole riprodurre un oerto am-
biente di una certa epoca, o 
determinate situazioni od a-
spetti permanenti dell'umani-
ta, bisogna illustrare le cose 
come sono. Pier Paolo Paso
lini — hanno sostenuto i di
fensori — ha voluto desenve-
re un'epoca ed alcune passio-
ni umane nel modo in cui lui 
le vedeva. Tale fine ha rag-
giunto il suo film, che ha otte-
nuto il consenso unanime di 
tutta la critica e di tutta la 
cultura. Solo poche e squali-
ficate voci dl dlssenso si sono 
contrapposte al numerosi ri-
conoscimenti conferitl al film, 
come quello del Festival di 
Berlino del 1972, che non 
lasciano dubbi sulla validita 
deH'opera. Qulndi, hanno con-
cluso I difensori, nel Racconli 
di Canterbury vi e certamen
te dell'arte e gli autorl del 
film vanno assolti. La Corte 
ha aderito in pleno a questa 
tesi. 

Appena nota la sentenza, 
Pasolini ha fatto al giornall-
sti una dlchiarazione per 

esprimere tutta la sua soddl-
sfazione. «Sono, com'e natu-
rale — ha detto — felice per 
me personalmente e soprat-
tutto per 11 lavoro del mlo 
immediato future Ma sono 
ancora piu felice — ha ag-
giunto — per il significato ge-
nerale dl questa sentenza, 
dalla quale viene ribadita la 
liberta di espressione del pen-
siero artistico; sono poi felice 

perche questa sentenza e sta-
ta emessa a Napoli, confer-
mando l'alto livello giuridlco, 
culturale e umano di questa 
citta che mi e cosl cara ». 

m. c. 
NELLA FOTO: Hugh Grif

fith e Josephine Chaplin in 
una scetia dei Racconti di 
Canterbury. 

Festival dei due mondi 

Metamorf osi > 
sceneggiate con 
garbata ironia 

Lo spettacolino americano ispirato agii an ti
chi miti e gradevole ma poco rappresentativo 
dello stato attuale del teatro d'oltre Atlantico 

Dal nostro inviato 
SPOLETO, 2. 

Quasi schiacciato dalla vici-
nanza con VOrestea di Eschi-
lo (questa si replica flno a 
giovedl, tutti i giorni), lo spet
tacolino americano tratto dal
le Metamorfosi dl Ovidio, che 
si da al Teatrino delle Sei 
nei quadro del Festival dei 
due mondi, e potuto sembra-
re forse piu futile e flebilo 
dl quanto non sia; anche per-
che' ai cronisti qui giunti, sa-
bato, per renteprima del la
voro di Ronconi, si e propo-

Spettocolo 
giapponese 

stasera 
a Spoleto 

Dal nostro corrispondente 
SPOLETO. 2 

Ancora una a prima » in pro-
gramma per domani al Festi
val dl Spoleto. Si tratta di 
The man from the East (Tea
tro Nuovo ore 20,30), uno 
spettacolo di musica, balletto 
e mimica presentato dal Red 
Buddha Theatre diretto da 
Stomu Yamashita, un giova-
ne percussionista giapponese 
che fu gia a Spoleto nel 1970 
come interprete del Cimarron 
di Hans Werner Henze. Ya
mashita e anche autore del la
voro. che si artioola in sce
ne di vita giapponese di ieri 
e di oggi, fatte di violenze 
e di poesia, che raggiungono 
la magglore intensita nella 
terrificante esplosione di Hi
roshima. L'interesse dello 
spettacolo e anche nella gam
ma di strumenti di cui e do-
tata 1'orchestra: bongos, tim
pani. vibrafoni, strumenti 
oriental! e tradizionali scelti 
dallo stesso Yamashita per la 
esecuzione delle musiche, da 
lui composte, che accompa-
gnano gli awenimentl. Si 
tratta, in sostanza, di uno 
spettacolo di «musica visua-
lizzata» che va dal jazz mo-
demo al rock, alia musica In
diana classics. La compagnia 
del Red Buddha Theatre e 
composta di 36 element!, tut
ti giovani che non superano 
1 venticinque anni di eta. 

La giornata teatrale di do
mani sara ricca di repliche: 
Oreslta (ore 17 in San NIco-
16), Le metamorfosi (ore 18 
al Teatrino delle Sei), Dafne 
(ore 21 al Teatro Caio Melis-
so) e IHarkness Ballett (ore 
21,30 nel cortile del Semina-
rio). 

g. t. 

sta solo una parte, peraltro 
sufficlentemente indicativa, 
della rappresentazione curata 
(traduzione, adattamento, re-
gia) da Arnold Weinstein. 

Queste Metamorfosi stanno 
fra il teatro goliardico (nel 
senso spicciolo della parola). 
il cabaret e un musical in 
miniatura; le canzoni (versi 
di Weinstein, musiche dl Joe 
McDonald e Tony Greco, ar-
rangiamenti di Tony Greco, 
che e anche uno degli inter-
preti) vi hanno spazio note-
vole, e sono intonate grade-
volmente. Gli antichi miti. 
gia rivissuti dal poeta latino 
Ovidio, sono ricreati sulla 
scena in chiave di accentuata 
ironia, con un pizzico di ero-
tismo (e'e qui una Diana piu 
incline alle amicizie partico-
lari che dawero casta) e, in 
generale, con un gusto mo-
domtamente dlssacratorio. 
Quel Giove in abito bianco da 
societa, solido e furtivo (l'at-
tore ricorda Orson Welles), 
che comdina pasticci per go-
dersl le grazie di questa o 
quella donna, non scandaliz-
zera certo nessuno. 

Un elemento di attualita e'e 
magari nel modo come viene 
evocata la vicenda di Euro pa, 
rapita da Giove mutatosi in 
toro. da lui resa madre e deo. 
Di Europa si sottolinea l'es-
ser ella figlia d'Africa, e la 
notazione, giacchfe il gruppo 
degli attori comprende bian-
chi e neri, acqulsta un evi-
dente segno polemico antiraz-
zista. 

Gli altri episodi cui abbia-
mo assistito sono quelli di 
lo, cambiati da Giove in gio-
venca per sottrarla alia ven
detta di Giunone; di Teti. che 
assume varie forme per sfug-
gire, ma invano. alle nozze 
col mortale Peleo, dalle qua
li sarebbe poi nato Achille; 
di Callisto, ninfa di Diana, 
che la dea (non tanto virtuo-
sa quanto gelosa) fa diven-
tare un'orsa, e che piu tardi 
Giove fissa, insieme col figlio, 
In una costelkizione celeste. 

Essendo questione di me
tamorfosi. quelle che dovreb-
bero prendere maggior spic-
co sono le qualita mimiche 
e mimetiche. gestuali e pla-
stiche dei giovani teatranti; 
non diremmo che esse risul-
tino eccelse: comunque si av-
verte 1'impronta di una buo-
na scuola, che rende gli in
terpret! disponibili all'uso 
pronto e agile, se non troppo 
penetrante. dei diversi mez-
zi espressivi. dalla voce al 
movimento (canto e ballo in-
clusl). Nei suoi limit!, insom-
ma, questa presenza statuni-
tense a Spoleto (Le metamor
fosi andranno poi anche alia 
Estate fiesolana) non e del 
tutto Incongrua, bencM po
co slgnificativa dello stato 
attuale del teatro d'oltre 
Atlantico, Broadway o off 
Broadway che sia. Gil atto
ri — Ann Bardach, Charlotte 
Crossley, Severn Darden, 
Cordis Fejer, Garry Goodrow, 
Tony Greco. Rhetta Hughes, 
Tom Towles — sono stati mol-
to applauditl. 

Aggeo Savioli 

Cinema ungherese a Verona 

Kovacs e il 
radio degli 
intellettuali 

In una mostra« personale»presentati sette film 
d î quali emergono 1'impegno, la dirittura mora
le e la capacity dialettica del regista — Un ori
ginale contributo alia battaglia per il socialismo 

Dal nostro inviato 
VERONA, 2 

Gil intellettuali hanno sem-
pre avuto una speclale lnv 
portanza nella slorla unghe
rese. Come ha ricordato il 
film Petdfi '73 eslblto a Can
nes, la tradizlone della poe
sia militante risale al risor-
gimento ottocentesco. II no
stro secolo ha poi visto, nella 
plccola nazione con l'mno na-
zlonale piu lungo, anche il 
piu gran numero di poetl fu-
cilati o suicldi. 

I letteratl progresslsti, gli 
uominl di scienza e d'arte, 1 
fliosofl hanno ricoperto un 
ruolo prlmario nella prepara-
zlone di una nuova Ungheria. 
Nel pochi mesi della Repub-
blica dei Consign, nel 1919, 
il cinema fu nazionalizzato 

ftrima che In Unlone Sovie-
ica, e GySrgy Lukacs, mini-' 

stro, anzi commlssario del 
popolo per I'lstruzione e la 
Cultura, affidb a Bela Bartdk 
il compito dl «fare ordine» 
nel campo della musica. Fare 
ordine, s'intende, nel senso 
che spiegava un altro del poe
tl rivoluzlonari maglari, At-
tila Jtizsef: ossia ordlnare le 
cose comuni, i dlritti della 
gente, 11 patrimonio popolare. 

Gil Intellettuali — Ingegne-
ri, professori, agronomi, ri-
cercatori — sono dunque an
che i protagonist! attivi dei 
film di Andras Kovacs, ma ad 
una condizlone: che siano 
degli uominl « dlfficili », de
gli «intrattabili », in una pa
rola degli anticonformisti. 
Quando Kovdcs nel 1964 pre
sents la sua inchiesta-bomba 
su un gruppo di inventori e 
sperimentatori, delle cui sco-
perte tutti s'erano eccortl, 
anche all'estero, all'lnfuorl 
dei burocratl dei minlsterl, 
la Intitolb appunto Gli intrat
tabili; e l'espressione dlventd 
da allora popolare In Unghe
ria, a Indicare un genere di 
lotta per la verlta e il socia
lismo, cui ognl autentlco In-
tellettuale non pub rinun-
clare. 

Anche la studentessa del 
suo film Staffetta, che si bat-
te per il rlnnovamento dei 
metodi pedagogici, si autode-
flnisce «Intrattablle» e rom-
pe definitivamente con il ra-
gazzo che amava, padre del 
bambino che deve nascere. 
quando e sicura che in lui 
la tendenza al compromesso 
e diventata formula di vita, 
metodo per far carriera e sin-
tomo di una rinuncia perma-
nente. E' l'ultimo film che 
Lucdcs, gia inesorabilmente 
ammalato, vide tre mesi pri
ma di morire (non tre giorni, 
ha corretto qui a Verona il 
regista, discutendo col pub
blico al termine della sua 
a personale »). 

Nel suo capolavoro I muri 
(1967-68), Kovacs aveva Infat
ti precisato I limiti invalica-
bill del compromesso, che 
cessa di essere una necessita 
tattica di lotta e diventa pas-
saggio al campo awerso, al-
lorche rinuncia al proprio 
spazio di contestazione, rin-
nega le proprie convinzioni e 
si allea alle forze conservatri-
ci o, comunque, passivamente 
le eubisce. Si pub e si deve 
continuare a lottare anche 
nel periodl piu oscuri e ama-
ri, anche quando il amagge-
se», il terreno di cultura, e 
stato messo a riposo per at
tend ere la fertilita di tempi 
migliori, anche quando la ri-
voluzione e caduta come nei 
mesi e negli anni durisslmi 
dopo la Repubblica dei Con
sign e — osserva il profes-
sore universitario protagoni
sts dell'uitimo film di Kov6cs, 
intitolato appunto Sul mag-
gese ungherese (1973) — let-
teralmente «i muri ti crol-
lano addosso». 

Tenacemente da un decen-
nio Andras Kovacs prosegue 
il suo discorso saggistico in 
bianco e nero, esaminando 
sullo schermo. sotto forma di 
inchiesta o di dibattito, ogni 
problema reale. ogni barriera 
che si erge davanti al pro-
gresso, affrontandola di petto 

Selezionoti 

i film per 

gli «lncontri» 

di Sorrento 
BERLINO OVEST. 2. 

n programma degli Incon-
tri Intemazionali del cinema, 
dedicati quest'anno alia Re
pubblica federate tedesca, e 
stato annunciato a Berlino 
Ovest. dal dlrettore della 
manifestazione, Gian Luigi 
Rondi, nel corso di una con-
ferenza stampa. 

Per la rassegna, che si svol-
gera a Sorrento e a Napoli 
dal 23 al 29 settembre, sono 
stati selezionati quattordici 
film, tutti inediti in Italia, 
anche se alcuni sono stati 
presentati in altre manifesta-
zioni cinematografiche inter-
nazionali. 

Tra le altre, saranno pre-
sentate opere di Alexander 
Kluge, Edgar Reitz, Ralner 
Werner Fassbinder, Peter 
Fleischmann e Volker Schloen-
dorff. 

La retrospettlva sara dedi
cate, quest'anno, al regista 
Ernst Lubltsch, di cui ver
ranno proiettati film «mutl» 
realizzatl tra 11 1014 e 11 1921. 

o awolgendola slnuosamente 
nella splrale d'una dialettica 
calma e implacablle, chlaren-
do ognl Impllcazlone, anche 
morale, degli eventual 1 cedi-
mentl e lnvltando all'azlone 
dopo 11 superamento delle 
contraddizloni. Kovacs non 
e il clneasta dell'azlone, ma 
della rlflesslone che all'azlone 
conduce; saltato un ostacolo, 
se ne presentera Inevltabll-
mente un altro, ma il «te-
stimone » dovra essere porta-
to al compagno per la fra-
zione successiva della staf
fetta. 

Ancora a Verona, come da 
died anni in patria e all'este
ro, gli hanno fatto notare che 
11 suo cinema ha poche im-
maglnl e tante parole; e an
cora una volta, fermo e cor-
diale, 11 regista ha risposto: 
«Ad ognl nuovo film ml pro-
pongo dl limltare il dialogo, 
ma che cl posso fare se quan
do cl entro dentro ml Imbat-
to In probleml sempre piu 
complessl, sempre piu dell-
cati, e che devo chlarire an-
zitutto a me stesso? Che col-
pa ne ho se 11 socialismo re-
sponsabllizza l'uomo, lo ren
de fattore del proprio desti-
no, e se 11 terreno dl semlna 
e di scontro si fa ogni gior-
no piu ampio e appasslonan-
te, se gli orizzontl si allar-
gano e niente si pub piu con-
slderare con superficiality o 
risolvere attraverso i mlti?». 

Anche un uomo come Ko
vacs, del resto, subisce sulla 
propria pelle le ambiguita e 
le contraddizioni del reale, e 
con eguale validita pub di-
chiarare alia tavola rotonda 
del mattlno che il realismo 
dei suoi ultimi film si e fat
to forse piu «velato » e alia 
sera che e diventato piu « rab-
bioson. Ma basta considerare 
la distanza tra la prima del
le sue sette opere presentate 
a Verona, Stella d'autunno 
del '63, e l'ultima di dieci an
ni dopo, per valutare il cam-
mino compiuto. 

In Stella d'autunno si con-
cludeva 11 discorso schemati-
co e mltologico del passato, 
con l'agronomo che dopo mol-
te esitazioni e collusioni coi 
proprietari terrleri si mett^-
va, nell'estate del '47, al ser
vizio dei contadini poveri; 
ma 11 fatto che alia fine non 
ci fosse nessun trionfalismo, 
anzi che l'intellettuale fosse 
sacriflcato sul campo «per 
mano degli stessi contadini», 
apriva in certo senso un di
scorso nuovo, in cui le arre-
tratezze sociali e politiche co-
minciavano a essere denun-
ciate con inedito spirito cri-
tlco. 

Seguono, nella carriera ar
tistica di Kovacs, Gli intrat
tabili che segnd la svolta dl 
tutto il cinema ungherese; 
Giorni freddi (1966) conosciu-
to anche in Italia e che gua-
dagnb a questo cinema l'at-
tenzione e la stima dl Gyor-
gy Lucfics, per 11 coraggio mo-
strato nel trattamento della 
storia nazionale; / muri, 11 
cui tltolo fu suggerito dallo 
stesso filosofo; Estasi dalle 7 
alle 10, saggio televislvo sul
la musica beat esplosa in Un
gheria nel 1968, che offre Im-
magtnl assal incisive soprat-
tutto nel brano in cui si do
cuments il tentativo di fu-
sione con le radici popolari 
ungheresi, dimostrando cosl 
che la lezione di B61a Bartdk 
non e andata perduta e che 
a valorizzarla sono proprio 1 
«ribelli»; Staffetta, in cui, 
tra l'altro, e ribadita, in una 
sequenza esemplare, la fun-
zionalita depurante e cal-
mante di tale musica, e do
ve la cinepresa colloquia con 
la protagonista sottolinean-
done i motivi di crisi e la 
giustificata ribellione alio sta
tus conformista universita
rio. nel medesimo anno in 
cui si vara in Ungheria la ri-
forma della scuola; e final-
mente Sul maggese unghere
se, dove la figura dell'ex mi-
nistro comunista, che si rifu-
gia in casa del professore e 
della sorella di lui, fotogra-
fa, e ispirata a ricordi per
sonal! dello stesso Lukacs, 
confidati a suo tempo al pre-
diletto allievo, e che Kovacs 
non avrebbe mai pensato di 
impiegare un giorno in un 
fihn. 

Ma il film di Kovacs non 
e soltanto. come una parte 
del pubblico e della critica 
ha voluto vedere anche in pa
tria, una evocazione storica, 
sia pure ricca di precision^ 
di sapore e di grazia. Ancora 
una volta, attraverso il perso-
naggio del docente irto di 
perplessita e di indecisioni, 
il regista pone al centra del
la propria indagine un intel-
lettuale che. nonostante 1'in-
fierire di una repressione che 
si stende come una cappa di 
piombo sul paese, reagisce al-
I'awilimento e recupera la 
propria identita e il proprio 
ruolo di educatore. partendo 
dalla rieducazione di se stesso. 

E per questo, ancora una 
volta, la parola del regista in-
veste, col suo calibrato senso 
di responsabilita, con l'ironia 
affettuosa e sottile e la supe-
riore autocritica che pervade 
il racconto, non il passato 
ma il presente. No, non e dav-
vero facile — e nel socialismo 
e meno facile che mai, anche 
se per la prima volta ne vale 
veramente la pena — dare 
ordine. come diceva !1 poe
ta, alle nostre cose comuni; 
e dare un senso e una dire-
zione al nostro lavoro «non 
e lieve fatican. Ma non e'e 
clneasta che, nel corso di tut
ta la sua opera, esprima tale 
impegno con I'onesta, la di
rittura morale e la capacita 
dialettica di Andras Kovacs, 
intellettuale «intrattablle » e 
umanissimo. 

Ugo Casiraghi 

Un concerto 
conclude un 
discufibile 
Concorso 

«Cassado» 
Nostro servizio 

FIRENZE', 2 
II Concorso internazionale 

dl violoncello « Gaspar Cassa-
d6», ormai giunto alia sua 
terza edizione, si e concluso al 
Teatro Comunale con 11 con
certo finale dei vincltorl che 
si sono eslblti dl fronte al nu
meroso pubblico presente, ac-
compagnati dall'orchestra del 
Maggio dlretta da Massimo 
Pradella. Purtroppo anche 
quest'anno il prlmo premio 
non e stato assegnato mentre 
11 secondo premio e andato al 
sovietlco Mikhail Maiskl, re
centemente trasferltosi in 
Israele, e 11 terzo — ex-avquo 
— alia glapopnese Keiko Mat-
sunami e all'amerlcano Timo
thy Eddy. 

II giudizlo della giuria, affi-
data aU'esperienza di notissi-
mi musicistl di valore, non ci 
trova tutta via, concordl. Se
condo il nostro parere le qua
nta interpretative, la padro-
nanza tecnica, la sensibilita e 
maturita musicale dl Maiski 
erano tall da meritare senza 
dubbio 11 massimo rlconosci-
mento. Le sue dotl straordlna-
rie sono emerse soprattutto 
nell'esecuzione del celebre e 
difficlllssimo Concerto in si 
minore, dl Dvorak vero glolel-
lo del slnfonismo tardoroman-
tico, che si traduce nell'lmpe-
gno da parte dell'interprete so-
lista dl rendere con la dovuta 
espressione il complesso lln-
guaggio delle correntl muslcall 
« occidentallzzant! » uscite dal-
l'area brahmsiana. E Maiskl 
ha saputo leggere la partitura 
senza allentare un attimo il 
filo della tensione drammatlca 
che lega « solo » e «tutti», in 
quel particolare tlpo di rap-
port-o dialettlco che trova. alle 
spalle, l'eredita beethoveniana 
mediata dal slnfonismo wa-
gnerlano. Usclto dalla scuola 
del grande Rostropovic, Mai
ski ha avuto la disawentura 
dl trovarsi dl fronte la dlre-
zlone slegata e distratta dl 
Massimo Pradella, che, per la 
verita, sembrava poco convin-
to deirimportanza dl un con
corso internazionale quale il 
«Cassadd». E questo lo si e 
potuto rilevare speclalmente 
nella «doppia» concertazione 
del Concerto in la minore di 
Schumann affidato al due ex 
aequo Timothy Eddy e Keiko 
Matsunami. Completamente 
scomparso e comprenslbllmen-
te confuso l'americano nel 
groviglio indlstinto dei suoni, 
la giapponese e riuscita con 
maggiore frgddezjta a domina-. 
re a trattl la siluazione, ficen-' 
doci sentire flnalmente '« qual-
cosa» del linguaggio intlmo e 
frastagliato di Schumann, cer
to non del piu accesslbili an
che per un Interprete d! con-
sumata esperienza. Mikhail 
Maiski aveva chluso la prima 
parte del programma con la 
esecuzione del Concerto n. 1 in 
si bemolle maggiore dl Boc-
cherini. Ad aggravare la situa-
zione. gia precarla sul piano 
musicale (ma non per colpa 
degli eccellenU sollsti), si e 
aggiunto il mancato accordo 
con la RAI per la registrazio-
ne della serata finale. 

Di chiunque sia la respon
sabilita e una vergogna che 
la premiazione di un Concorso 
internazionale sia rimasta clr-
coscritta all'area cittadina, 
pregiudicando ancora una vol
ta 11 gii instabile equllibrio 
dell'ente. Tuttavla, data an
che la scarsa partecipazione 
dell'orchestra in questa circo-
stanza, ci e venuto voglia di 
dire: meno male che il con
certo non e stato registrato! 

m. a* 3. 

R a i x?7 

Repaci e 
Zovattini 

premiati a 
Monterotondo 

MONTEROTONDO, 2. 
SI e conclusa la terza edi

zione della Biennale d'arte 
contemporanea con la pre
miazione delle opere ritenute 
piu valide. II sindaco, presi-
dente onorario della giuria. 
Renato Borelli, ha assegnato 
i premi acquisto per oltre un 
milione di lire ai pittori Giu
seppe Giorgio, Barbara Kacz-
marowska, Agostino Pesari-
ni. Nicoletta Andreanl. Lily 
Giusti. Giuseppe Galla, Ro-
molo Santi. Maurizkt Santlni 
e Fulvio Caligiuri. 

n premio «Citta di Mon
terotondo* e stato attribuito 
a Leonida Repaci (aveva espo-
sto due tele), per il quadro 
che ha 11 titolo di un suo 
romanzo: / fratelli Rupe. 

II premio « Paolo Angelani», 
In palio per gli artisti fuori 
concorso (figuravano, tra gli 
altri, Ennio Calabria, Eliano 
Fantuzzi, Giovanni Omiccioli. 
Virgilio Gukli). e andato a 
Cesare Zavattlni. 

Leonida Repaci, rilevando 
II livello «nazionale J» della 
manifestazione, ha suggerito 
che la prossima Biennale svol-
ga il tema ecologico. II pre
mio degli artuti fuori con
corso intendeva onorare la 
memoria di Paolo Angelani 
(che fu anche sindaco della 
citta), tragicamente scompar
so due anni or sono, in un 
Incident* automobiltstlco. La 
presenza del pittore, intomo 
alia cui opera si sono avuti 
larghl riconoscimenti, era af-
fidata a due quadri (Autori-
tratto e Madre vietnamita) 
— e in progetto un'ampia 
«personale* — mentre la fi
gura del cittadino e del co
munista e stata riccrdata dal 
sindaco il quale ha poi ce-
duto la parola alia banda mu
sicale della citta, che ha cal-
damente Intonato «Bella 
cl»o». 

controcanale 
CALCIO REGALO — Per i 

telespettatori in attesa, dome-
nlca sera, del film di Gianni 
Amtco, Rltorno, e'e stata, co' 
m'e noto, una sorpresa: la tra-
smlssione in diretta della fi
nale della Coppa Italia di cal-
do fra le squadre del Milan 
e della Juventus. La sorpre
sa, come d stato spiegato nel 
corso del Telegiornale, e sta
ta suggerita dal Presidente 
della Repubblica: e sembra 
evidente che il suggerimento 
sia stato dettato dalla parti-
colarita dell'avvenimento spor-
tivo. il quale infatti si con
clude con I'assegnazione della 
Coppa da parte dello stesso 
Presidente (6 I'unica occasio-
ne nazionale in cui la massl-
ma autorita dello Stato sia 
presente in forma cosl spe-
dale ad una competizione 
sporttva). 

L'iniziativa avra certamente 
rallegrato i milioni di italiani 
che umano il calcio, anche se 
certamente ne avra scorag-
giato altri milioni che il cal
cio seguono assai raramente 
o mai, come dimostrano le 
statistiche della stessa Rai (e 
gli avrebbero, comunque, pre-
ferito il film che gia era in 
programma). Tuttavia, non d 
questo che ci interessa. Inte-
reasa piuttosto rilevare, anco
ra una volta, che la Rai ha 
tutte le possibilita di modifi-
care rapidamente i suoi pro-
grammi quando sia in pre
senza di un avvenimento d'at-
tualita non previsto inizial-
mente (anche se prevedibile). 
La regola degli « appuntamen-
ti fissi» quotidiani e settima-
nali, dietro cui si trincerano 
spesso i programmatori, non 

& dunque affatto una regola di 
ferro che non possa essere 
mutata per ottenere informa-
zioni piu vivaci, ample e tern-
pesttve anche per avvenimen-
ti che non siano sportivi o 
spasialt. E non v'e nemmeno 
da preoccuparsi che soltanto 
« una parte » del pubblico pos
sa gradtre i mutamenti del-
I'ultim'ora. 

Oltretutto, 6 anche dimo
strato che la Rai pud essere 
indotta a rispettare la crona-
ca d'attualita trascurando, al
meno talvolta, lo spettacolo 
prefabbricato. Ci auguriamo 
che la direzione aziendale vo
glia accogliere analoghl sug-
gerimenti, anche quando sia
no meno autorevoli, in altre e 
piu importanti occasioni. 

* • • 
RITORNO DI SIODMAK — 

Con La donna fantasma, un 
film del 1946, 6 iniziato il bre
ve ciclo cinematografico dedi-
cato a Robert Siodmak, uno 
dei maestri del trhllllng che 
negli anni Quaranta sembro 
contendere a Hitchcock la pal-
ma di maestro assoluto del 
genere. II film, sia pure a 
tanti anni di distanza, rivela 
ancora una mano felice ed un 
ritmo narrativo eccellente, an
che grazie alia presenza di 
attori come Franchot Tone ed 
Ella Raines. La donna fanta
sma, dunque, introduce assai 
bene questa serie di appunta-
menti del lunedi destinata a 
proseguire in crescendo — fin 
dalla prossima settimana — 
con La scala a chiocciola che 
e tuttora uno dei piu autore
voli classici del «brivido» 

vice 

oggi vedremo 
RACCONTI ITALIANI (1°, ore 21) 

La famiglia di Cesare Pavese e il primo sceneggiato tele-
visivo della serie che si intltola Racconti italiani. Ne sono inter
pret! Warner Bentlvegna, Dario Mazzoli, Mariella Frugiuele, 
Vlttorio Congia, Franco Vaccaro, Franca Mantelll, Vloletta Chla-
rini, Stefania Corsin!, Angela Parodl, Gianna Giachetti. Massi-
mlliano Diale, Giancarlo Quaglia, con la regia di Marcello Aste. 

La famiglia narra del rapporto tra un uomo e una donna 
sullo sfondo desolante d'una grande citta sotto la cultura estiva 

MA CHE TIPO E7 (2°, ore 21,20) 
La terza puntata della trasmissione condotta da Flavio Bucci 

e Carla Tato 6 ambientata a Napoli, negli studi televlsivl della 
citta partenopea. Come al solito, il programma vive essenzlal-
mente di un gioco basato suH'improvvisazlone, con l'aluto della 
telecamera naseosta, e propone gli Imprevediblll spunti comici 
causati dalla spontaneita dei soggetti inconsapevoli di essere 
intervlstatl. 

LA PAROLA AI GIUDICI (1°, ore 22) 
L'ottava puntata del programma reallzzato da Mario Cervi 

e Leonardo Valente si occupa oggi della piu grave tra le innu-
merevoll conseguenze della lentezza della giustizla Italiana. Si 
tratta della carcerazione preventlva, che, in alcuni casi, pud 
raggiungere persino i sette anni di detenzione In attesa dl pro-

• cesso. Attualmente, i detenut in attesa di giudizlo sono in Italia 
.piu del cinquanta per cento e cio costltuisce non soltanto una 
paradossale negazione del princlplo secondo 11 quale nessuno 
pub essere conslderato colpevole prima della sentenza defini-
tlva, ma anche un grave Intralcio per 11 funzionamento del s' 
sterna carcerario. 

programmi 

TV nazionale 
18.15 Rassegna di mario

nette e burattini ita
liani 
Programma per 1 piu 
piccini. 

18.45 La TV dei ragazzi 
aL'impresa del Ra» 

' a Una barca di papi-
ro attraverso l'Atlan-
tico». Seconda par
te di un programma 
realizzato da Thor 
HeyerdahL 

19,45 Telegiornale sport • 
Cronache italiane 

20,30 Telegiornale 

21,00 Racconti italiani 
a La famiglia » di t 
sare Pavese. 

22,00 La parola al gludic 
23,15 Telegiornale 

TV second* 
21,00 Telegiornale 
21,20 Ma che tipo e? 

Terza puntata dt 
programma condc; 
to da Carla Tato • 
Flavio Bucci. 

22,20 Clao. torno subito 
Spettacolo musica, 
condotto da Land 
FiorinL 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO • O r a 7, 
S, 12 , 13, 14, 17 , 2 0 • 23; 
6,05: Mattotino musical*; 6 , 5 1 : 
Almaiuccot 8,30: Canzoni; 9: 
I I mie pianoforte; 9,15: Vol *d 
lo? 11,15: Ricerca antomatlca; 
11,30: Quarto programma; 
12,44: I I sodamericanta; 13,20: 
Ottimo e abbondante; 14,10: 
Corsia preleremiaie; 15: Par 
¥Oi giovani; 17,05: I I girasole; 
18,55: Ouesta Napoli; 19,25: 
Banrfa_ che passfone; 20,20: 
* I I filosofo di campagna a; 22: 
Hit Parade do la chanson; 
22,20: Andata e rilomo. 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO • Ore; 6 ^ 0 , 
7,30, 8,30, 10,30, 12,30, 
13,30, 16.30. 17,30. 18,30, 
19.30, 22,30; 6 : I I mattlniere; 
7,40: Boonaiorno, 8,14: Cont-
plcaai d*cstata; 8,40: Come e 
perche; 8,54: Suoni • colorii 
9,35: Senti che musica? 9,50: 
« Marto a; 10,05: Un diaco 

per 1'estate; 10.35: Special og 
gi; 12,10: Regional!; 12,40 
Alto gradimento; 13,35: Bnon 
giorno; 13,50: Come • perche 
14: Su di girl; 14,30: Regiona 
li; 15: I romaiui della storia 
15.45: Cararai; 17.35: Chisma 
ta Roma 3 1 3 1 ; 19,55: Sopere 
state; 20,10: Andata • ritorno 
20,50: Supersonic; 23,05: M -
sica !• 

Radio T 
ORE - 9 ,30: Benvenuto in I U 
lia; 10: Concerto; 1 1 : Musicht 
di Cirri; 11.40: MasidM ila 
liane; 12,15: La musica net 
tempo] 13,30: Intermezzo; 
14,30: > I I libro del sette 
sigilli a; 16,25: Archivio del 
disco? 17,20: Fogll d'alkvm: 
1 7 ^ 5 : Jazz dassicoj 18: Aria 
agrasti • pastoral! dall'ltalia: 
1 8 ^ 0 : Musica leggera; 18^45: 
I slndacati In Inghiftam; 
19,15: Concerto sarale; 2 1 : 
GiornaJ* dal Terzo; 21 .30: Raa-
segnn Pramio Italia; 22.30: 
Ubri ricavuti. 

EDITORIRIUNITI 

SANTARELLI 
Storia 

del fascismo 
Universale - 3 voll. - pp. 1.232 
- L. 4.200 - Awento e crisi del 
fascismo italiano visto anche 
come fenomeno europeo: una 
opera importante per ampiez 
za di indagine e criginalita di 
impostazione. 

,i 



PAG. 10 / roma-reg ione 1 ' U n i t a / martedl 3 luglio 1973 

Menfre prosegue la lotta per un diverso sviluppo economico 

Impegno della Regione 
per misure sui prezzi 

La prossima settimana si terra un inconfro tra la giunta e i sindacafi • Forte manife-
stazione domenica a Subiaco per un diverso assetto dell'agricoltura - Si possono 
subito ulilizzare i 1400 ettari del S. Spirito per costruire un'azienda zootecnica 
gestita in forma cooperativa - Mozione del PCI presentata alia Regione 

La giunta regionale si e Impegnata a dlscutere insieme ai slndacatl CGIL, CISL e UIL 
le initiative da assumere per il contenlmento del prezzi dei prodotti di piu largo e generate 
consumo. L'incontro nel corso del quale dovranno essere esaminati i provvedlmenti concreti 
che la Regione dovrebbe assumere. avverra nel corso della prossima settimana, subito dopo 
la conclusione del congresso della CGIL. Si tratta di un primo risultato ottenuto dal movi-
mento sviluppatosi nelle varie zone della citta e nei comuni del viterbese: un insieme di 

iniziative unitarie su precise 
piattaforme articolate per la 

Significativi successi 

nella sottoscrizione per I'Unita 

Forte impegno 
per il Festival 

al Flaminio 
Concluse le teste della stampa comunista a 
« Nuova Magliana » e « Donna Olimpia» - La 
sezione Torrevecchia al 102% dell'obiettivo 

Tutte le sezioni hanno ini-
ziato con impegno a lavorare 
per allestire i vari stand del 
Festival Provinciale dell'Unita 
che si aprira il 18 luglio al 
Villaggio olimpico. 

Domenica si sono concluse 
le feste della stampa comu
nista di c Nuova Magliana » e 
«Donna Olimpia» le quali 
hanno visto una grande par-
tecipazione popolare di gio-
vani, donne. lavoratori. 

Le feste hanno avuto una 
durata di 3 giorni l'una. Si 
sono articolate in un ricco 
programma politico e cultu-
rale che ha riscosso il con-
senso di tutti. 

Ai comizi conclusivi tenuti 
rispettivamente dai compagni 
Mario Pochetti e Roberto 
Maffioletti, hanno partecipato 
centinaia e centinaia di per-
sone sottolineando con la lo-
ro attenta partecipazione ' la 
adesiotte^ alla.jH'oposta, politica 
avanzata* dal~nostf6" Partito 
per sufferare^ib stato'di crisi 
del paese nel quadro di una 
inversione di tendenza; al ter-
mine e stato ribadito l'impe-
gno e la mobilitazione del Par
tito per la costruzione e la 
partecipazione di massa al-
l'appuntamento politico del 18, 
19, 20, 21. 22 luglio per il Fe
stival Provinciale dell'Unita. 

Per quanto riguarda la sot
toscrizione per la stampa co
munista altri versamenti sono 
pervenuti in Federazione. La 
sezione di Forte Aurelio Bra-
vetta ha versato 175.000 lire, 

Frascati 150.000. Casalmore-
na e Macao Statali 100.000. 
Ponte Mammolo. Quarticciolo 
e Nettuno altre 50.000 lire cia-
scuna. 

Nella classifica delle sezio
ni per la sottoscrizione sono 
ai primi posti Torrevecchia al 
102% deH'obiettivo e Porta 
S. Giovanni e Ottavia al 100^. 
Seguono Ostia Antica al 60%. 
Campo Marzio e Casalmorena 
al 59̂ &. Tor de' Schiavi al 
57%. Ostiense. S. Paolo, F . A. 
Bravetta e La Rustica al 50%, 
Nomentano al 48%, Macao 
Statali e Segni al 45%, Quar
ticciolo al 43%, S. Saba al 
40%, Donna Olimpia. Casalot-
ti e Monte Mario al 33%. Te-
staccio e Nuova Alessandrina 
al 29%, Tolfa al 27%. 

Tra le cellule distintesi ci-
tiamo oggi quella del Mini-
stero Interni e A. I. che ha su-
perato I'obiettivo raccogliendo 
gia 83.000 lire. >-• 

I compagni sono ora impe-
gnati a raddoppiare : il :'loro 
obiettivo. 

Riunione dei 
pittori comunisti 

Oggi, alle ore 18, in Fe
derazione, riunione dei pit-
tori comunisti sulla prepara-
zione del Festival dell'Unita. 
Presiedera la riunione il com-
pagno Sfro Trezzinl, della se-
greferia della Federazione. 

(vita di partito ) 
Domoni atfivo con Bufalini 

Domani alle ore 18,30, e convocafo in Federazione I'attivo 
del Partito e della FGCI, sulla situazione politica e in prepa-
razione del Festival dell'Unita, con la partecipazione del com-
pagno Paolo Bufalini, della Direzione del Partito. 

RESPONSABILI F E M M I N l -
LI DELLA CITTA' E DELLA PRO-
VINCIA — Oasi. «lle ore 8.30 
In Federazione, sono convocate le 
compasne responsabili femminili 
della citta e della provineia (F. 
Frisco). 

ASSEMBLEE — CavaHesaeri, 
•re 19,30 (Raparelli); Ponte Mil-
vio, ore 21 (Fioriello); Porta S. 
Giovanni, ore 18, sesreterie delle 
Cellule SIP e PP.TT. (Fioriello); 
Ardea, ore 2 0 (Qaattrocci, Cola-
santi); Civitavecchia, ore IS (Sal-
vagni): Tiburtino III, ore 19,30 
(Maderchi); Ponte Mammolo, or* 
19, ass. sulla riforma dei Co-
dici e sulla riforma carceraria (N. 
Lombardi); Cenzano, ore 18.30 
(Cesarani); Throli, or* 19, atti-
vo cittadino (Micocci); Sorgo Pra-
ti, ore 20,30. Cruppo XVII Circo-
•criziono (Capnto); Villanova, 
ore 2 1 . 

SEZIONE UNIVERSITARIA — 
Ore 21 Comitate Direttive, in Fe
derazione; Celfula Architertura, ore 
16. in Facolta. 

CD. — Campo Marzio, ore 21 
(Balassone); M. Sacro, ore 20; 
Acilia, or* 19; Casalotti, or* 20,30 
(F**nanesi); Trsllo, ore 20; F. 
A. Bravetta. ore 18.30; Rocca di 
Papa, or* 19 (Ottaviano). 

ZONE — Zona Sad: Torprflnat-
tare, ore 18,30, attivo straordina-
rio di zona per la preparazione del 
festival provinciale dell'Unita. Deb-

bono partecipare i CC.DD. delle se
zioni e dei Circoli della FGCI, dell* 
cellule aziendali, i compagni del 
comitato di zona e consisjieri di 
circoscrizione (Fredduzzi). — Zona 
Ovest: Donna Olimpia, or* 19, 
riunione delle sezioni di Donna 
Olimpia, F. A. Bravetta. Tore de' 
Cenci (Fredda). 

COMMISSIONE CULTURALE — 
Oagi, alle ore 21 , e convocata la 
Commissione Culturale in Federa
zione (Giannantoni). 

CORSO DI STUDIO DI STORIA 
DEL PCI — Osteria Nuova, or* 
19,30, seconda lezion* (Dainotto). 

Awiso urgente 
per le sezioni 
Tutte le sezioni della cit

ta e della provineia devono 
ritirare nei rispettfvi cen-
tri di zona e dj mandamen-
to materiale di propaganda 
riguardante il festival pro
vinciale dell'Unita • le qwe-
stioni del caro-vita e dello 
sviluppo economico. 

Partira da Roma il 25 luglio 

Una delegazione unitaria 
per il festival della gioventu 
Dal 28 luglio al 5 agosto si 

svolgera a Berlino il X Festi
val Mondiale della gioventu. 

11 Festival di Berlino sara 
per le nuove generazioni una 
nuova ed importante tappa nel 
raffcrzamento della loro coesio-
ne, della loro lotta per la so-
lidarieta, la pace, il progresso 
ed un avvenire miglicre. 

Anche da Roma, come da tut-
ta Italia, partira una delegazio
ne unitaria. comprendente rap-
presentanti di tutti i movimenti 
giovanili democratici, per por-
tare la testimonianza dei senti-
menti di pace c di liberta che 
fjnixnano la g.'ovcntu romana c 

jno a battersi per Tin-

dipendenza di tutti i popoli 
contro i) fascismo e I'imperia-
lismo. per il disarmo e la coo-
perazione tra i popoli. 

I giovani democratici roma-
ni che vogliono partecipare al 
Festival possono iscriversi pres-
so la Federazione GiovanOe Co
munista Romana via dei Frenta-
ni 4. tel. 491231; la quota di 
iscrizjone e di L. 70.000 (settan-
tamila), comprendente il viag-
gio, (si parte il 25 luglio da 
Trieste e si ritoma sempre a 
Trieste 1'8 agosto), soggiorno e 
pasti a Berlino, trasporto e in-
gresso alle' manifestazioni. II 
terminc di iscrizione scade il 10 
luglio 1973. 

oceupazione, le riforme, un di
verso sviluppo economico. per 
imporre, insomnia, quelle mo-
dificazioni strutturali capaci 
realmente di incidere sui mec; 
canismi di formazione dei 
prezzi. 

L'ultima, in ordine di tem
po, di queste iniziative si e 
tenuta domenica scorsa a Su
biaco nel cinema Ariston. gre-
mito di lavoratori. nonostan-
te la giornata di vacanza. La 
manifestazione, incentrata sui 
tenia deU'agricoitura. era sta-
ta indetta dai consigli dei 1e-
legati della Pirelli di Tivoli, 
dell'istituto speriment^le 7,oo-
tecnico di Poll, e dell'AHean-
za contadini della zona Tivoii 
Sublancese. 

La classe operaia. quindi. 
si e fatta carico. in prima 
persona della questione della 
agricoltura. impegnandosi in 
una battaglia che ha obietti-
vi precisi e immediati: inter-
venti nel settore della zootec-
nia tenendo conto delle carat-
teristiche della zona e racco
gliendo attorno ad essa uno 
schieramento vasto di allean-
ze sociali e politiche. 

Significativa. quindi. l'am-
piezza della partecipazione. 
Sotto la presidenza di Roma
no Lini e Vito Mariano del 
consiglio di fabbrica della Pi
relli e di Giocondi delle car-
tiere Bormio (ex Tiburtine), 
sono intervenuti Bagnato del-
l'AHeanza contadini che ha 
svolto la relazione introdutti-
va. Petrini. assessore provin
ciale all'agrieoltura. la com-
pagna Sorbo della Federbrac-
cianti. i compagni Maderchi, 
Agostinelli, Ranalli e Micuc-
ci, segretario di zona, per il 
PCI; hanno aderito inoltre 
i consigli di fabbrica della Se-
lenia, Voxon, Sacet, Scac, Do-
mizia, il presidente del consi
glio regionale Palleschi. l'as
sessore regionale Verlese, 
Berti; consigliere provinciale 
dc, il sindaco di Poli. le Ca-
mere del Lavoro di Subiaco, 
Palombara, Tivoli, Montero-
tondo, cooperative zootecnichp 
dirette da cattolici, consiglie-
ri comunali di Tivoli. 

Dal dibattito sono emersi 
alcuni obiettivi immediati: 
utilizzazione dei 1400 ettari 
di proprieta del S. SpMrito a 
Tor S. Giovanni e Martello-
na per un allevamento zoo-
tecnico in forma cooperativa 
con almeno mille capi, inve-
stendo i 400 milioni disponibili 
alia Regione e alia provineia. 
L'AHeanza contadini ha pro-
posto di andare verso una 
giornata di lotta generale nel
la zona della DC e X comunita 
montana. E' stato deciso inol
tre di costituire un comita
to per dare continuity alia 
iniztativa di lotta. 

Nel corso dell'assemblea e 
stata lanciata una petizione 
popolare — obiettivo dieci-
mila firme, le prime quelle 
di tutti gli operai della SAT 
— nella quale vengono sin-
tetizzate le rivendicazioni a-
vanzate dai lavoratori per 
quanto riguarda gli interven-
venti zootecnici nella zona, 
anche in relazione agli im-
pegni emersi dalla conferen-
za sulle Partecipazioni statali. 

Sui carovita, i mercati ge-
nerali. la distribuzione e il 
commercio. il gruppo comuni
sta ha presentato una mozio
ne urgente al consiglio regio
nale. sollecitandone la discus-
sione. considerata la gravita 
delle question]" e l'urgenza di 
prendere iniziative concrete. 
D documento dovrebbe essere 
esaminato dal consiglio nel 
corso della seduta che l'a5-
semblea terra domattina.. 

Anche da parte dei com-
mercianti. intanto, si regi-
strano prese di posizione per 
un impegno comune sui pro-
blemi del carovita. La Feder-
esercenti di Fiumicino ha te-
nuto una assemblea pubblica 
tenuta con la rappresentanza 
delle forze politiche democra-
tiche e dei lavoratori. ha im-
pegnato la categoria a bat
tersi insieme a tutti i lavora
tori per 1'applicazione delta 
legge sui commercio il ridi-
mensionamento e la ristruttu-
razione del mercato del sa-
bato. contro le forme di abu-
sivismo; la riforma sanitaria 
e pensionistica. la riforma del 
piccolo credito, rassoriazio-
nismo contro i grandi mono 
poli e per l'abolizione della 
tara merce. la modifica del-
1'IVA e l'abolizione delle ali-
quote sui generi di prima 
necessity. 

Ieri, inoltre, una delegazio
ne unitaria di donne del quar-
tiere Aurelio, accompagnata 
dalla compagna Leda Colombi-
ni, e stata ricevuta dall'asses
sore Ponti. La delegazione ha 
chiesto un control lo dei prez
zi attraverso un ruolo di
verso dell'ente comunale di 
consumo (anche tramite l'ac-
quisto di derrate all'estero) e 
che il discorso venga allar-
gato anche al blocco dei fitti 
e delle Uriffe dei pubblici 
servizl. 

A COLLOQUIO CON I CANDIDATI DI ALCUNE SCUOLE 

«Congeniale il tema sulla Costituzione» 
Oltre 4 0 mila gli studenti impegnati nella prima prova d'esame - Preoccupazioni per non far trasparire troppo le proprie idee 
politiche - « I I quadro oggettivo del mondo di Leopardi» - « Provatevi a " leggere " una citta » - Oggi le altre prove d'esame 

Alcuni candidal! del liceo Visconti mentre svolgono la prova d'ltaliano 

Ieri alle 14,30 si e tenulo con lo svolgimenlo del tema di 
Italiano II « primo round • (cosi e stato definllo da molll stu
denti) cioe la prima prova dell'esame dl maturita per le scuole 
medie superiori. Sono stati impegnati oltre 40 mila studenti, 
450 commissioni e 2800 insegnanti. I candidati hanno avuto 
a disposizione sei ore per elaborare il loro componimento. 
La prova era cominciata alle 
8,30 in un clima di attesa e 
di preoccupazione che pian 
piano si e rasserenato: < Ho 
avuto un momento di smarri-
mento all'mizio — ha detto 
un ragazzo. visibilmente stan
ce. all'uscita dalla scuola — 
ma pot tutto i andato Uscio 
come Volio, spew di aver fat-
to una buona prova ». Per mol-
ti ragazzi e'era infatti la 
preoccupazione di non «espor-
si troppo» per non far tra
sparire, con particolare evi-
denza, le proprie idee: «iVon 
conosco le posizioni politiche 
della commissione — afferma 
Liliana, all'uscita dell'istituto 
magistrale « Alfredo Oriani *, 
di piazza Indipendenza — 
quindi con il mio tema sull'll 
articolo della Costituzione, ho 
cercato di tenermi un po' sui 
vago, parlando della pace e 
dell'impegno dell'Italia per il 
suo consolidamento ». 

Un altro studente, sempre 
dell' « Oriani », Luigi Bruna-
monti, ha scelto il tenia sulla 
Costituzione perche « piii con-
geniale e attuale degli altri». 
« Ho preferito sottolineare la 
mia avversione contro ogni 
forma di sopraffazione bellica, 
facendo, nello stesso tempo 
una rapida panoramica stori-
ca — ha continuato il giova-

Sempre piu drammatica la situazione per mancanza di aule 

INTERMINABILIATTESE NOTTURNE 
PER ISCRIVEREIFIGLIA SCUOLA 

Alia scuola di Monte Antenne da tre giorni i genitori bivaccano davanti alia segreteria 
Roulotte e tende per trascorrere la notte — Caos e arbitrii per le iscrizioni nelle medie 

Iscrivere i propri figli a scuola 
e anche quest'anno un vero e 
proprio «tour de force > anche 
perche di aule ce ne sono mo
no degli anni scorsi; da gior
ni intere famiglie si sono da
te il cambio davanti alle se-
greterie delle scuole per fare 
in tempo a segnare i bambini 
prima che il rigoniiamenfo delle 
sezioni li costringa a dirottare 
verso gli edifici piu lontani dal
la propria abitazione. In questi 
giorni e in queste notti. quindi, 
si sono verificate scene davve-
ro incredibili. Addirittura alcu-
ne persone si sono portate le 
tende e le roulotte per trascor
rere le notti e quindi essere i 
primi all'apertura delle iscri
zioni. Le scuole piu al centro 
dell'attenzione sono state la 
media c Nazario Sauro * partico-
larmente per segnare i bambini 
ai corsi di inglese in via Chem-
bini a Monte Mario; < Ariosto > 
in via Luigi Rizzo al Trionfale: 
«Trilussa * in via Donna Olim
pia; cCeccarelli* in via di 
Bravetta; «Lagrange > in via 
Tiburtina; <Don Orione> in via 
della Camilluccia; «Caio Vale-
rio Catullo* in via dei Faggi. 

Folia e attese interminabili 
anche davanti alia «Montessori>. 
alia c Luther King >. alia < Dt> 
Coubertin>. alia <Pio XII > e 
alia «Petrocchi>, che. essendo 
scuole sperimentali. funzionano 
anche di pomeriggio e quindi 
sono particolarmente richieste 
dai genitori. Qui e'e vera e pro
pria calca. anche perche le spe-
ranze di ottenere un posto sono 

Viterbo: 
la DC evita 
di discutere 
sui caro-vita 

Nei giorni scorsi si 6 riunito 
il Consiglio comunale di Viter
bo per discutere un ordine del 
giorno. presentato dal gruppo 
consiliare comunista in merito 
alio scottantc problema del caro
vita. che, se e grave in campo 
nazionale. assume a Viterbo 
aspetti in certi casi patologici. 

Ma il centro sinistra che am-
ministra la citta. la DC in pri
mo luogo. preso nei suoi giuochi 
di potere (ultimo in ordine di 
tempo la spartizione dei posti 
nel Consiglio d'amministrazione 
dell'Ospedale Grande degli In-
fermi nel capoluogo). ha rifiu-
tato ogni forma di dialogo. che 
non fosse un dialogo tra sordi. 
respingendo. senza valide argo 
mentazioni politiche. 1'crdine del 
giorno. 

Tutto cid assume un aspctto 
di particolare gravita in una 
provineia, come quella di Vi
terbo. economicamente deprcssa. 
senza prospettive prossime di 
decollo economico. in relazione 
all'inerzia govemativa che dura 
da sempre, e dove percid 1'Ente 
locale deve sentirc come do-
vere prioritario quello della di-
fesa del misero ed incerto sa-
lario deH'edile e del bracciantc. 
della pensione di fame di tanti 
vecchi. 

E' stata quindi un'altra occa-
sione mancata da parte della 
maggioranza al Comune di Vi
terbo di schicrarsi dalla parte 
dei lavorctori. contro la specu-
laiione e il privilegio. 

molto piu limitate. cosi come 
alia scuola aperta di Monte An
tenne dove hanno fatto 3 giorni 
e 3 notti di flla. 

Vivacissime discussion!, tele-
fonate di protesta ai giornali 
hanno caratterizzato quosta pri 
ma giornata di iscrizioni; come 
ogni anno tutto avviene nel caos 
e nell'arbitrio. Da giorni, alcu
ni genitori fanno la spola tra 
le scuole e le delegazioni comu
nali. e ancora non sono riusciti 
a capire come devono coropor-
tarsi per le foto autenticatc. 
Infatti alle delegazioni comu 
nali il 18 giugno scorso e arri 
vato un fonogramma del Prov-
veditorato agli studi, nel quale 
si afferma che le foto autenti-
cate non servono piu per l'iscri-
zione a scuola e che anche i 
presidi sono stati awertiti di 
questo cambiamento. I presidi. 
in molte scuole. perd, continuano 
a chiedere le foto autenticate. 
quindi 1'interessato - torna - di 
nuovo alia delegazione dove ri-
ceve la risposta del giorno 
prima. Insomnia e un via-vai 
insopportabile che sta logorando 
la pazienza a centinaia di cit-
tadini. 

Alia burocrazia esasperante e 
farraginosa si aggiungono i fre
quent! arbitri. messi in atto in 
molte scuole, dove, sotto la voce 
cassa scolastica. si fanno sbor-
sare alle famiglie tasse che in-
vece non dovrebbero essere pa-
gate. Cosi succede al liceo 
scientifica «Avogadro > dove. 
per la cassa scolastica bisogna 

- pagare 3.500 lire o al * Petrar-
ca > dove fanno pagare 1050 
lire. 

Sulla insopportabile situazio
ne. che mette in crisi ogni anno 
migliaia di famiglie. per le 
quali riscrizJone a scuola com-
porta giornate da incubo. per 
colpa della disastrosa politica 
nel campo della edilizia scola
stica portata avanti dalla giun
ta comunale, I'assessore alia 
scuola Martini ha rilasciato una 
dichiarazione nella quale affer
ma tra I'altro che la lentezza 
nella costruzione delle nuove 
scuole e quindi. la carenza di 
aule e determinata anche dalle 
lunghe pratiche burocratiche 
che bisogna sbrigare per dare 
il \ia alia costruzione di nuovi 
edifici. L'assessore Martini pro
pone, da parte sua. la costitu
zione di una commissione. per 
cvitare i < viaggi» che le pra 
tiche debbono fare, dal Genio 
civile aU'Ufficio d'igiene. dalla 
ripartizione aH'urbanistica alia 
Corte dei conti: ristituzionc di 
questa commissione. afferma 
Martini, ridurrebbe a due mesi 
Titer burocratico per il quale. 
alio sta'o attuale. occorrono al 
meno due anni. 

Anche le dichiarazioni del 
l'assessore arrivano puntualt. 
come le code, gli arbitri e il 
caos. Sta di fatto che con le di
chiarazioni non si risolvono t 
problemi. mentre di impegni 
concreti e reali ancora non ne 
sono stati presi sia dai vari go 
vemi succedutisi, sia dalle giun-
te capeggiate dalla DC. 

L'assessore Martini dovreb
be anche spiegare come mal 
non sono state installate le 
aule pre-fabbrlcate piu volte 
da lui stesso promesse. Per 
fare un esempio tra tanti ci-
tiamo le aule relative alia 
scuola «Glardinieri» di via 
di Porta S. Sebastiano. Per 
queste aule pre-fabbricate non 
occorre espletare la lunga fila 
burocratica cui fa cenno 1'as-
sessore. 

Familiari di studenti accampati alTesferno dei cancelli della scuola 

Al Consiglio provinciale 

Denunciata la carenza 
delle aule scolastiche 

II compagno Renna chiede di procedere all'appalto dei lavo-
ri — Spariranno i cartelli pubblicitari sulle strade provinriiali 

Al consiglio provinciale si e 
tornati a parlare ieri sera del
la mancanza di aule scolasti
che e delle lungaggini buro
cratiche che intralciano la rea-
lizzazione di edifici da tempo 
progettati e finanziati. L'argo-
mento e stato portato in di-
scussione da alcune interroga-
zioni presents te alia giunta 
per conoscere a che punto sta-
vano le pratiche per la co
struzione di cinque edifici sco-
lastici da realizzarsi con ma
teriale prefabbricato su aree 
di proprieta della provineia. 

La decisione di costniire 
questi edifici era stata presa 
dal consiglio oltre un anno fa. 
Una di queste interrogazioni 
era del compagno Ugo Renna 
e riguardava, in particolare. 
il problema dell'ampliamento 
dell'istituto Lagrande, al Ti
burtino. ormai del tutto insuf-
ficiente a fronteggiare il con-
tinuo aumento della popolazio 
ne scolastica della zona. Nel
la sua interrogazione Renna 
chiedeva alia giunta di rispon-
dere agli intralci burocratici 
con un atto di coraggio: pro
cedere all'appalto dei lavori e 
alia costruzione anche senza 

la relativa licenza edilizia. E' 
stato proprio su questa preci-
sa richiesta avanzata dal grup
po comunista che si e svilup-
pato un acceso e appassionato 
dibattito. La stessa giunta si 
d trovata divisa suH'opportu-
nita o meno di procedere alia 
costruzione prima ancora che 
sia concluso il lungo e assurdo 
iter burocratico delle pratiche. 

Infatti mentre il presidente 
La Morgia respingeva anche 
la sola idea di procedere a un 
atto da considerarsi illegale, 
l'assessore Riccardi, nella sua 
risposta alle interrogazioni. ha 
ammesso che si renderebbe 
necessario un atto dimostra-
tivo in segno di protesta — 
egli ha detto — alle assurde 
e ingiustificate pastoie della 
burocrazia. Riccardi ha de-
nunciato una serie di intralci 
frapposti dagli uffici compe-
tenti a rilasciare !e licenze per 
la costruzione di scuole: co 
mitato tecnico amministrativo, 
genio civile, ufficio del medi
co provinciale. c Ci troviamo 
di fronte a fatti che fanno pen-
sare a un preordinato piano 
per impedire la costruzione di 

altri edifici scolastici* — ha 
detto l'assessore. Riccardi. co-
munque, sulla richiesta comu
nista di procedere subito alle 
costruzioni si e mantenuto nel 
vago, senza assumere una po
sizione precisa. 

La contraddizione di Riccar
di e le dichiarazioni timorose 
di La Morgia sono state rile-
vate dal compagno Renna nel
la sua replica. Egli ha sotto-
lineato 1'esigenza di venire in-
contro in qualche modo alia 
richiesta di un maggior nu-
mero di aule che viene avanti 
ogni giorno da Roma e da al
tri centri della provineia. E' 
incomprensibile che dopo un 
anno non si sia ancora riusciti 
a mettere in piedi edifici pre-
fabbricati gia finanziati su 
aree di proprieta della provin
eia destinate ad aule scolasti
che dal piano regolatore. 

Rispondendo ad una interro
gazione del dc Gargano, l'as
sessore Serrecchia ha annun 
ciato la decisione della giunta 
di far togliere tutti i cartelli 
pubblicitari dalle strade pro
vincial!. E' la prima decisione 
del genere che viene presa in 
Italia. 

ne diplomando — sulla base 
delle vicendc salienti che han
no interessato il nostra Paese 
dalla caduta del fascismo ad 
oggi». 

Giuseppina Pala, privatista 
ha scelto Benedetto Croce, 11 
tema sulle «eredita» dei 
« padri >. « Mi e sembrato piii 
adatto al mio spirito attuale. 
— ha affermato — nel senso 
che ho avvertito la necessita 
di rilevare come i valori del 
passato abbiano bisogno di 
essere analizzati da noi gio
vani alia luce delle nuove 
esperienze x>. 

Siamo andati ad intervista-
re. successivamente, gli esa-
minandi all'istituto tecnico 
commerciale «Duca degli 
Abruzzi» in via S. Martino 
della Battaglia. I temi pro-
posti dalle commissioni sono 
stati uguali per tutti i tipi 
di scuole, anche se due, dei 
quattro proposti si differen-
ziano a seconda che si tratti 
di liceo (scientifico o classico). 
magistrale, istituto per ragio-
nieri. professionale o tecnico. 
All'uscita dell'istituto per ra-
gionieri «Duca degli Abruz
zi ». Giuseppe Casale. uno stu
dente che aveva appena con-
segnato il suo tema, viene 
circondato da altri giovani, 
che gli chiedono notizie. su 
gli altri colleghi ancora im
pegnati nella prova d'esame. 
Ha scelto il tema che invita-
va a riflettere sui rapporto tra 
la potenza industriale, la ric-
chezza, le scoperte scientifi-
che e 1'amare per 1'umanita. 
L'ho preferito agli altri — ha 
detto il giovane studente — 
perche ho voluto fare alcune 
considerazioni: particolarmen
te quella che riguarda i termi 
ni "progresso" e "civiltA". Per 
me — ha detto Giuseppe Ca 
sale — queste due parole si 
mescolano troppo spesso, come 
se la presenza dell'una pre-
supponesse Vesistenza del 
I'altra. Purtroppo — ha con 
cluso lo studente — non e 
cosi». 

Al «Plinio Seniore». il li
ceo scientifico in via Mpnte-
bello, ~abbiamo sentito "altri 
giovani che avevano appena 
terminato la loro «fatica >. 
r Ho scelto il tema su Croce 
— dice Stefania Spanata — 
perche mi sembrava il p'm in-
teressante. Nel corso dello 
svolgimento ha tenuto a pre-
cisare che quello che ci e sta
to tramandato serve alle mio 
ve generazioni, ma occorre 
perd vedere se i vecchi valo 
ri, sono giusti e se possono es 
sere accettati >. 

Un altro studente del liceo 
« Plinio », Giovanni . Romeo, 
ha preferito invece parlare 
del quarto tema (per i licei 
scientifici) e cioe quello de 
dicato alio «Sviluppo della 
ricerca > che «ci rende piii 
sapienti e ci fa alio stesso 
tempo consapevoli dei nostri 
limiti». Ecco come il giovane 
ha motivato questa sua scel-
ta: < Amo il progresso scien
tifico, e quindi ne ho voluto 
parlare. Del resto gli altri 
temi non lasciavano spazio 
alle idee personali. Nel mio 
tema ho voluto demolire le 
divinita dell'uomo; i Vuomo 
che ha creato Dio e non vice-
versa y. 

Lo svolgimento del giovane 
liceale si e concluso con al
cune citazioni di Ungaretti. 

Al liceo classimo «Mana-
ra > siamo arrivati quando 
gia molti studenti ne ne erano 
andati. Tuttavia dopo circa 
cinque ore, dalla dettatura dei 
testi dei temi. ancora parec-
chi giovani uscivano, sflniti. 
ma sorridenti per essersi tol 
to il « peso ». 

Lanfranco Cardischi un 
giovane esaminando. ha scel
to il tema su Giacomo Leo
pardi. c L'ho preferito — ha 
detto — perche mi interessava 
fare un paragone tra la te-
matica leopardiana e il dolo-
re, I'ansia. Vangoscia, dei 
giorni nostri. Inoltre ho cerca
to di mettere in rilievo la dif-
ferenza tra il sogpetticismo 
pirandelliano e il ritratto og
gettivo che invece Leopardi 
fa del mondo. Ho sentito mol
to questo tema * ha concluso 
il giovane. Una ragazza sem
pre del liceo « Manara ». ha 
invece scelto l'ultimo tema as-
segnato agli student; del 
« classico »: « Provatevi a leg
gere una citta...». Si chiama 
Anna Lisa Fasolino. «Ho op-
tato per questo argomento 
perche mi ha offerto la pos-
sibilita di parlare di Procida, 
una citta che conosco molto 
bene. Mi sono soffermata inol
tre sull'architettura spontanea. 
e sui rapporto tra Vuomo e 
la natura mediato dalla casa ». 

Oggi la seconda prova, che 
per il liceo classico sara di 
greco; per lo scientifico di 
matematica; gli studenti delle 
magistrate faranno la prova 
di latino: quelli dell'istituto 
tecnico per ragionien effet 
tueranno la prova di lingua 
straniera; i giovani che de
vono conseguire il diploma da 
geometri faranno. invece, la 
prova di topografia 

- " C C 
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Dopo anni di lotte i senza-tetto ottengono una casa 

Sparisce il borghetto Alessandrino 
•BjBjjsjejjsjjBSjjsaBBs™ 

leri mattina la ruspa ha demolito le prime 10 baracche — Le rimanenti 210 verranno abbattute entro la fine di questo mese — Una grande vit-
toria delle famiglie e del SUNIA — II dramma di chi ha vissuto 36 anni in una catapecchia — II problema ancora aperto dagli altri borghetti romani 

Le ruspe leri hanno distrutto una decina di baracche fatiscenti (foto a sinistra), mentre chi vi abitava si prcparava con gioi a a trasfertrsi nei nuovi appartamenti a loro assegnati ad 
Ostia (foto a destra) 

leri mattina al Trionfale 

Rapinati 20 milioni 
alFIstituto bancario 

I ladri sono fuggiti a bordo di una « Giulia » ritrovaffa abbando-
nata in via Savonarola - Ripulita completamente la cassaforte 

Arniati di pistole e masche-
ratl con passamontagna, due 
glovani leri mattina hanno fat-
to irruzlone nell'Istltuto ban
cario nazionale, ed hanno ra-
pinato tutto 11 denaro della 
cassaforte: oltre venti milio
ni di lire. Pol sono fuggiti a 
bordo di una *< Giulia», fa-
cendo perdere ogni traccla di 
loro, 

La fulminea rapina e awe-
nuta alle 13,30 in via della 
Qiuliana, nel quartiere Trion
fale. Nella banca erano pre
sent! 11 dlrettore, dott. Avico, 
otto impiegati e una decina 
dl client!. Mentre agli sportel-
11 si stavano ultlmando le ope-
razion! dl cassa prima della 
chlusura, improvvisamente so
no piombati nel locale i due 
rapinatori che, con accento 
stranlero, hanno gridato al 
present!: «Tuttl a terra!», 
e successlvamente «Allez! Al-
lezl ». 

Appena gli impiegati e 1 
client! hanno ubbidito all'or-
dine perentorlo, 1 due malvi-
ventl si sono dlvisi i compiti. 
Mentre uno si e fermato da-
vanti all'lngresso controllando 
con la pistola in pugno ognl 
movimento del presenti, l'al-
tro bandito ha scavalcato con 
un salto il bancone che divi
de lo spazlo riservato agll im
piegati da quello del client!. 
e si e awicinato alia cassafor
te. Ha qulndi fatto mettere 
da una parte il dlrettore del-
ristituto, che si trovava da-
vantl, e ha incominciato a 
riempire con i mazzetti di 
banconote un sacchetto di pla-
stica del tlpo di quelli usat! 
per la nettezza urbana. , •< • 

«Ripulita» la cassaforte il 
rapinatore ha quindi scaval
cato nuovamente il bancone 

e si e dlretto verso la porta. 
Prima di uscire i bandit! han
no strlllato nuovamente al 
present! di non muoversl, e 
poi si sono diretti verso una 
« Alfa Romeo Giulia » che era 
parcheggiata davanti alia ban
ca, e dove c'era un terzo com
plice ad attenderli. 

Con un forte colpo all'ac-
celeratore 1 malviventi si sono 
ollontanati velocemente, men
tre chi aveva assistito al « col
po » prowedeva subito a tele-

fonare al « 113 ». Sul posto so
no subito arrlvate delle « pan-
tere» della pollzia con alcuni 
funzionari, tra cui lo stesso 
capo della «squadra mobile », 
e gli espertl della «scientiflca». 

Tutte le ricerche effettuate 
nella zona hanno dato come 
unlco esito il ritrovamento 
dell'auto usata dai rapinatori, 
che era stata rubata. La 
«aiulla», lnfatti, era stata 
abbandonata in via Glrolamo 
Savonarola. 

Mentre dormiva nei giardinetti di Termirv 

Un giovane somalo 
aggredito e derubato 

Uno dei ladri h stato arrestato dopo che il deru
bato era riuscito ad afferrarlo mentre tentava la fuga 

Un cittadino somalo, mentre 
ieri dormiva nei giardinetti di 
piazza dei Cinquecento, e stato 
rapinato da tre individui. Uno 
di loro, pero. e stato arrestato: 
il somalo e riuscito infatti a 
reagire e a trattenere fino al-
l'arrivo degli agenti, il rapina
tore. Farah Mohamed. di 33 
anni, di Gardo (Somalia), dopo 
aver camminato per tutto il 
giorno per le strade della citta. 
ha preso sonno su una panchina 
nei pressi • della Stazione Ter
mini. Dopo qualche ora, Farah 
Mohamed.'6 stato aggredito da 
tre giovani che, lo hanno im-
mobilizzato, gli hanno tagliato 

la tasca dei pantaloni con un 
coltello, e gli hanno rubato il 
portafoglio con 4.500 dollari ame-
ricani (28 mila lire). 

II somalo ha subito reagito 
e. dopo una breve colluttazione. 
e riuscito a bloccare uno degli 
aggressori. che e stato subito 
tratto in arresto. Si tratta di 
Antonio Mei, di 23 anni, nato 
a Carbonia in Sardegna. II gio
vane e stato portato nelle car-
ceri di Rebibbia con l'accusa di 
concorso in rapina. 

La polizia sta svolgencto inda-
gini per identificare gli altri 
due rapinatori. che, si presume. 
siano anch'essi di origine sarda 

I familiari si sono costituiti parte civile 

Aperta una inchiesta 
sulla morte dell'edile 

caduto dairimpalcatura 
L'omicidio bianco e accaduto il 23 giugno scorso 

L'operaio e caduto mentre lavorava su un ponteg-

gio . Pesanti responsabilita del costruttore 

« Mamma mia mi sembra un sognol Quante ne abbiamo passate, quante lotte abbiamo 
falto per avere una casa! ». Con le lacrime agli occhi per la giola Maria Filippazzo, una 
anziana donna del borghetto Alessandrino, ieri mattina osservava la ruspa che sbriciolava 
come un biscotto la catapecchia dove ha abitato per ben trentasei anni. Insieme alia sua, ieri, 
sono state distrutte altre nove baracche del Borghetto Alessandrino, e alia gente che vi viveva 
e stato assegnato un appartamento nuovo ad Ostia. Le altre 210 che sono rimaste saranno 

demolite entro la fine dl 
questo mese, e le famiglie 
saranno tutte slstemate In 
case nuove. 

E* una grande vittoria, e 
una vittoria innanzi tutto dei 
senza-tetto che per anni han
no lottato — con battaglie 
spesso aspre — per strappare 
all'amministrazione comuna-
le l'assegnazione di queste 
case. £' una vittoria del SU
NIA (il sindacato degli in-

.quilini e degli assegnatari), 
che con una politica intellL 
gente ha saputo guldare i 
senza, tetto in grand! lotte 
democratiche, e che tuttora 
si batte per far si che il Co-
mune mantenga l'impegno di 
risanare tutti i borghetti ro
mani. 

L'abbattimento delle barac
che, ieri mattina, per gli abi-
tanti del quartiere e stato un 
«awenimento». In molt! 
hanno atteso che arrivasse la 
ruspa, per guardarla all'opera 
mentre faceva «piazza pulL 
tan di quello sconclo che or-
mai durava da troppi anni. 
Nelle baracche abbattute vi 
abitavano tutte persone so
le, gente che tuttavia vl era 
arrivata parecchi anni pri
ma insieme con i familiari. 
Maria Filippazzo, per esempio 
trentasei anni fa arrivb al 
Borghetto Alessandrino in
sieme con suo marito. In 
quella catapecchia, dove di 
inverno dal tetto passa l'ac 
qua e d'estate la polvere ac-
ceca, la donna ha dato alia 
luce 1 suoi quattro figli, due 
maschl e due femmine; ora 
sono tutti grandi,' sposatl. 
a Sono rimasta sola in questo 
schifo — ci ha detto — e so
no anni che ho chiesto al Ge
nuine una casa decente. Quel
le che affittano costano un 
sacco di soldi, ed io a stento 
riesco a trovare quelli per 
mangiare. Meno male che 
ora me ne vado... Non riesco 
ancora a crederci!». 

La storia degli altri senza. 
tetto e simile. Ernesto Ama-
dio. 75 anni, si costrui la ba-
racca nel '68, mentre prima 
ha vissuto senza fissa dimo-
ra. Clementina De Luca, 58 
anni, arrivd al borghetto nel 
'60. e prima stava in uno 
scantinato, Elisabetta Spa-
ducci ha Iasciato ieri la sua 
baracca dopo sei anni che vi 
viveva. Cio che accomuna le 
storie di questa gente sono 
le loro condizioni dlsagiate, 
che non permettono di paga. 
re gli altissimi prezzi degli 
affltti. E con il loro problema 
si ripropone quello piu ge-
nerale della casa. che va con-
cepita come un servizio so-
dale, a cui tutti hanno dirit-
to indistmtamente 

Anni e anni di vita nel bor
ghetto non possono non la-
sciare un segno indelebile nel
la vita di questa gente. Sono 
stati anni terribili, vissuti in 
condizioni igieniche di conti-
nuo pericolo. Le scuole fre. 
quentate dai ragazzi delle 
baracche si chiudono almeno 
una volta aU'anno per le epi-
demie di epatite virale, e tut
ti ricordano ancora i casi di 
quei bambini finiti all'ospe-
da!e perche morsi sul viso 
dai grossi topi di fogna che 
si annidavano tra le baracche. 

Anche con la fine del bor
ghetto Alessandrino il pro. 
blema dei bareccati rimane 
aperto, malgrado che il Co-
mune si sia impegnato a ri
sanare i borghetti della Cir-
convallazione Salaria. del Pos-
so di S. Agnese, e della Pre. 
nestina. e Inoltre dovra ulti-
mare il risanamento dell'ac-
quedotto Felice. Per fare man-
tenere questi impegni e ne-
cessario che continul la lotta 
dei senza.tetto del SUNIA, e 
parallelamente la mobilita-
zione delle forze politiche de
mocratiche delle Circoscrizio-
ni, per far si che le aree — 
di propriety del Comune — 
dove ora sorgono le baracche 
fatiscenti, siano utilizzate per 
la realizzazione di spazl di 
verde attrezzato e per la co-
struzione di aervlzl social!. 

La palazzina in cosfruzione da dove cadde il giovane edile 

Sull'omicidio bianco che 
costo la vita dell'operaio edi
le Giacinto D'Arpino, di 37 
anni, e stata aperta un'in-
chiesta, ed i familiari della 
vittima hanno annunciato che 
si costituiranno parte civile 
contro il costruttore. 

Come si ricordera, il 23 
giugno scorso Giacinto D'Ar
pino, di 37 anni, abitante in 
via dei Conciatori 26, stava 
lavorando in un cantiere abu-
sivo di Tor de* Cenci ad una 
altezza di quindici metri, su 
una palanca sorretta da due 
cavalletti, e sistemata alio 
esterno di una palazzina abu-
siva in costrur:on*. Ad un 
tratto uno dei cavalletti ha 
ceduto leggermente, 1'edile si 
e senti to mancare la tavola 
sotto i piedi, ed e precipitato. 
L'unico appiglio a cui aggrap. 
parsi — non esistendo alcun 
tipo di protezione — era sta
ta la parete fresca che stava 
tirando su. ma questa e crol-
lata e roperalo e stato anche 
travolto dai mattoni. 

II cantiere e del costrutto
re Luigi Di Battista, che 
pagava un cottimista con un 
tanto per meiro quadro co-
Ctruito. e prowedeva a for. 
nlre tutto il materiale neces-
•ario, tra cui anche quelle 
pericoIosLssime impalcature 
dove ha trovato la morte Gia
cinto D'Arpino. II cottimista. 
a sua volta, ogni sabato sera 
prowedeva a distribute le 
paghe degli operai. 

Subito dopo la tragedia il 
costruttore avrebbe detto al 
cottimista di « provvedere a 
dare una assestata alle cose 
fuori posto» — che in parole 
povere vorrebbe dire fare 
sparire le prove della sua 
responsabilita — e si e pre-
occupato di fare trovare a in 
online» anche gli altri tre 
cantieri abusivi che possiede 
a Tor de' Cenci. 

Concluse 
le manifestazioni 

per il verde 
a Portonaccio 

Si sono concluse ieri pomerig-
gio le manifestazioni per il ver
de a Portonaccio. II Comitato 
promotcrc. formato dalle for
ze politiche democratiche del 
quartiere: PCI. PSI. PSDI. PRI 
e Cons'glio unitario sindacale. 
ha indetto. nei giorni scorsi. di
verse manifestazioni. che hanno 
trovato la partecipazione entu-
siasia dei cittadini della zona. 
Ieri pomeriggio. a Largo Beltra-
melli, si e svolto i l comizio 
ccnclusivo. dopo che un grup-
po di cittadini aveva effettua-
to un'occupazione simbolica di 
un pezzo di terreno da destina-
re a zona verde. 

(in breve 
) 

CENTOCELLE — 0 « i , alle or* 
1S.30, presso i local! del Tcatro 
4\ Centeccllc, si tvolftra on*«»-
•cmhle* tui problem! del carovita e 
tf«ll« riform*, lnd«tta dal Comitato 
«K Ocarttar*. Hanno ad«rito I* • • • 
•loni d«l PCI, M l , PSDI, PRI, 
UPKA, Conslflio unitario tlndaca-
! • dalla Catilina-Prantttlna, I Crup-
• I contlllarl d*lla X Circoscrition*. 
M M w c M I . Par II PCI Inttrvwra 

il compaino Giuliino Prasca, con-
•igjier* comunal*. 

PETIZIONE — U rappr*acntan-
xe tindacali CGIL, CISL e UIL, ynl-
taxcnl* all* l o r n polltich* d*mocra-
t l th* d*l Dcpwito d«ll'ATAC d*ll* 
Vlitori* hanno racolto tra I lavo-
ratori d«l doootito oltr* 450 firm* 
in cale* alia p*tlilon* lanciata dal 
SUNIA • 440.500 lira oar I lavo> 
ratori dalla Clannlni in lotta. sa. c. 

AIDA INAUGURA 
LA STAGIONE LIRICA 

A CARACALLA 
E' iniziata la vendita dei bi-

glietti per l'« Aida > di G. Verdi 
spettacolo inaugurale della stagio-
ne lirica estiva alle Terme di Ca-
racalla 1973 che avra luogo do-
mani, alle 2 1 . Maestro concerta-
tore e direttore Oliviero De Fa-
britiis, regia di Bruno Nofri; mae
stro del coro Augusto Parodi; sce
ne di Giovanni Cruciani. Camillo 
Parravicini; coreografia di Attilia 
Radice. Interpret! principali: Rita 
Orlandi Mrlaspina, Fiorenza Cos-
sotto, Flaviano Labo, Mario Sereni, 
Giovanni Gusmeroli, Ivo Vinco. 
Prim! ballerini: Cristina Latin!, 
Walter Zoppolini. :• . ,\.j, • 

CONCERTI 
ACCADEMIA Dl S. CECILIA 

Giovedi e venerdi alle 21.30 al
ia Basilica di Massenzio, concerto 
diretto da Juri Aronovich (sta-
gione sinfonica estiva dell'Acca-
demia di S. Cecilia - tagl. n. 3 a 

. n. 4 ) . In programme: Prokofiev: 
Romeo e Giulietta, suite n. 2; 

< Zdraviza: cantata per coro e or
chestra; Rachmaninov: Sinfonia 
n 2 . Biglietti in vendita al bot-
teghino dell'Accademia in vib 
Vittoria 6, lunedl, martedl e mer-
coledl dalle ore 9 alle 14; gio-

' vedl e venerdi dalle ore 10 alia 
14; al botteghino della Basilica 
di Massenzio giovedi e venerd) 
dalle 19,30 in poi. Biglietti an
che presso ('American Express in 
p.za di Spagna 38 . 

ASSUCIAZlONE MUSICALt RO-
MANA 
Stascra alle 21,30 c 5erenate in 
Chiostro > Chiostro S. Giovanni 
de' Genovesi (Via Anicia 12 -
Trastevere) Duo Ancillotti. Per-
nofelli, flauto-davicembalo. Infor-
mazioni Via Banchi Vecchi, 6 1 , 
tel. 6568441 . 

I SOLISTI Dl ROMA (Basilica dl 
S. Franceses Romans • Fore Ro
mano) > • - -
Stasera alle 21,30 I I concer
to. Muslche di: A. Saccnini, A. 
Vivaldi, 5. Mercadante, M. T. 
Agnesi. A. Honegger, G.B. Par-
golesi, L. Boccherini. Interpret!: 
M. Coen, M. Bulla. S. Michel, 
L. Laiuillotta. P. Perrotti Ber
nard!. A. Persichilli. 

PROSA - RIVISTA 
CENTRAL^ (Via Cels* « r*M-

fono 687270) 
Questa sera alle 21,30 il Gruppo 
di Ricerca Teatral* 318 pres.: 
« Tutte le candele non sono mol-
te per Maryorik » novita assoluta 
di I.D. Sutton. Regia Dino Lom-
bardo. 

DEI SATIRI (Via Grottapinta. 19 
Tel. S6S3S2) 
Alle 21.30 la C.T.I, pres. « La 
morte bussa dall'alto» dramma 
giallo di William Dinner e Wil
liam Morum con Rina Franchetti, 
Tina Sciarra, Rino Bolognesi, 
Tony Fusaro. Regia Paolo Pao-
loni. Scena Guidetti Serra. Gran
de successo. 

DELLE MUSE (Via Forll. 43 • 
Tel S62048) 
Riposo 

ELISEO (Via National*, 136 • 
Tel. 462114) 
Oggi e hno al 10 luglio all* 18 
e 21 « Saggio di danza ». 

FESTIVAL DEI DUE MONDI 
(Spoletol 
Tcatro Nuovo: alle 20.30 « The 
man from the East » del Red 
Buddha theatre. Caio Melitso: 
alle 21 « La Oafne > di M. da 
Gagliano. Chiesa di San Nicolo: 
alle 17 « Orestea > di Eschilo. 
Cortil* del Seminario: alle 21.30 
•t Harkness Ballet ol New York ». 
Teatrino delle sei: alle 18 • Me-
tamorfosi » di Ovidio. Prenota-
zioni 689230. 

GOLDONI (V.lo dei Soldati. 4 • 
Tel. 561156) 
Alle 21,30 Songs and Sonnets of 
Shakespeare • Show and Three 
Women - With Francis Reilly, 
Patrick Persichetti. 

LA COMUNITA (Via G Z*n*s 
zo • P.za Sonnino - Trastevere -
Tel 5817*13) 
Alle 21.45 la Comunita Tea-

' trale Italian* pres. la C.ia Lo 
Staruione con Michael Aspinall 
in • Salotto Umbertino > al pia
no Riccardo Filippini. Penultimo 
giorno. 

LUNEUR ( V l l f M t o Or tMIM* 
Via o^ll* 3 fowtaiie lam* Park 
Eur) 
Alle 21.30 Er Piccolo de Roma 
di Eiwo Liberti, Leila Dvcei. Al-
fredo Paliani, con De Carlo, Fa-
nalli. Carosello in • ~ste Roma
no » di E. Liberti. Novita Regia 
di Pino Passalacqua. 

TEATRO NELLA CRIPTA (Via Na
tional* arts. Via N*poll Tel 
335466 652713: 
Da giovedi alle 21,30 precise, 
la C.ia Teatro nella Cripta pres. 
• Applicant », m Trouble in The 
Works • a « The Collection > tre 
atti unici di Harold Pinter. Regia 
di John Karlsen. 

VILLA ALDOBRANDINI (Vat N*> 
atonato • Tat. 67S3966) 
Alia 21,30 Estate di prosa ro-
mana di Checco e Anita Durante 
con Marcelll, Peninge, Crocs, 

Mura. Gervasi, Raimondi, Zacca-
ria, Pozzi, Megna nel successo 
comico « Robba vecchia e cuori 
giovani a di Placido sciloni. Re
gia Checco Durante. 

VILLA CELIMONTANA • TEATRO 
LA VERZURA (P.zza Ss. Gio
vanni e Paolo) 
Imminente inizio V I I stagione 
estiva del Complesso Romano del 
Balletto diretto da Mercella Oti-
nelli. 

CABARET 
FANTASIE Dl TRASTEVERE 

Alle 21 grande spettacolo di fol
klore italiano con cantanti e chi-
tarristi. 

FOLKSTUDIO (Via G. Sacchl. 3 • 
Tel. 5802374) 
Alle 22 fuori programme Giorgio 
Bracardi Show. 

INCQNTRd (Vis della Scsla, 5 7 ' -
Tel. S89571) 
Alle 22.15 «Godi fratello De 
Sade » 2 tempi di Roberto Veller 
con Aiche Nana e Massimiliano 
Bruno. (Vietato ai minori di an
ni 1 8 ) . Ultimo giorno. 

PIPER MUSIC HALL (Via feglla-
mento, 9 ) 
Alle 21,30 « The american Gipsy 
band » e « Mondial ballet show > 

SPERIMENTAU 
FILMSTUDIO (Via Orti d'AIIbert 

n. 1/C Tel. 650.464) 
Festival underground. Alle 19-
21-23 c Memy self and > di Dwo-
skin, * 10 women 10 » di Co
wan, c Match girl > di Meyer. 

CINEMA • TEATRI 
AMBRA JOVINELLI ( 1 . 7302216) 

I I dio serpente, con N. Cassini 
(VM 18) DR J S e grande spet
tacolo di strip-tease 

VOLTURNO 
L'uomo la donna e il mistero del 
sesso DO * e rivista Sexy Ca
baret 

CINEMA 
PRIME VISIONI 

ADRIANO (Tel. 3S.21.S3) 
I dus voltl della vendetta, con 
M . Brando ( V M 16) A $ $ 

ALFIERI (Tel. 290.2S1) 
Testa di bronxo dits d'acdaio, 
con Wang Yu ( V M 18) A » 

AMHASSADE 
Bella di giorno 

AMfcKlCA ( l e i 581.61.68) 
Dottor Stranatnore, con P. Sel
lers SA * « * » 

AH1ARES (Tel. 890.947) 
Gli eroi, con R. Steiger A & 

A P f l O (Tel. 779.638) 
I I cacciatora solitario, con R. 
Ely A $ 

AkLHIMEDE (Tel. 875.567) 
Sleuth (in originals) 

ARISTON (Tel. 3S3-230) 
Mslizis, con L. Antonelli 

( V M 18) S » 
ARLECCHINO (TeL 360 .35^6 ) 

Chiusura estiva 
AVANA (Tel. 51.15.105) 

Giomata nera per I'ariete, con 
F. Nero ( V M 14) G * 

AVENTINO (Tel. 572.137) 
I I mio Rome « Mallory M come 
morte 

BALSUINA (Tel. 347.S92) 
L'emisrsnte, con A. Celentano 

S • 
BARBERINI (Tel. 471.707) 

I I dottor Stranamore, con P. Sel
lers SA $ » £ » 

BOLOGNA (Tel. 426.700) 
Donne sopra femmine sotto, con 
B. Bouchet ( V M 18) A * 

BRAKCACCIO (Via Meruiana) 
Storie <l karat* pvsni e fsgioli, 
con D. Reed A $ 

CAPITOL ( l e i . 383.280) 
La mafia lo chiamava il Santo ma 
era il t a s i i f di Dio, con R. 
Moore G $ 

CAPftANICA (Tel. 679.24.65) 
I I cscdators solitario, con R. 
Ely A » 

CAI-RANICHETTA (T. 769 24 65) 
L'sttentsto, con G.M. Volonte 

DR S S S 
CINESTAR (Tel. 789.242) 

Breve chiusura estiva 
COLA Dl RIENZO (Tel. 350.584) 

Donne sopra femmine sotto, con 
B. Bouchet ( V M 18) A 4 

OUE ALLORI (Tci 273 207) 
Donne sopra fesamine sotto, con 
B. Bouchet ( V M 18) A * 

EDEN (Tel. 380.188) 
Gli eroi, con R. Steiger A • 

EMBASSY (T* i . 870.245) 
I I si end* vettet. con H Buchholz 

M » 
EMPIRE (Tel. 8S7.719) 

L'ultiass csss s sinrctrs, con D. 
Hess DR • 

CTOILC (Tst. 68.75.561) 
Un tram die si chisms desiderio. 
con M Brando OR 4 ) 

CURCINB (Pleexs Itatij 6 - EUR 
TeL S91.09.S6) 
Ovando I'smor* * ssnssslltS, 
con A. Belli ( V M 18) DR * 

EUROPA (T*t 865.736) 
I I inartelle mscchlsto 41 sansue, 
con G. Grshame ( V M 18) DR • 

F l A M M A f T e t . 471.100) 
Tra pewi nal *Jatirio, con T. 
Stamp DR • • • 

FIAMMRTTA (Tel. 470.464) 
In rlaaslo con Is rla, con M 
Smith BA mm 

GALLERIA (Tel 678.267) 
I I dfttstsrs dell* state llkore dl 
Bsnanss, con W. Allen 

GARDEN (Tel. S82.B4S) 
Donne sopra femmine sotto, con 
B. Bouchet ( V M 18) A • 

c Scbermi e ribalte 
GIARUINO (Tel. 894.940) 

II mio nome * Mallory M coma 
morte 

GIOIELLO 
Svezia inferno e paradiso 

( V M 18) DO $ * 
GOLDEN (Tel. /5S.002) 

Un rantolo nel bulo, con S. Locke 
( V M 14) DR $ 

GREGORY (V. Gregorlo V I I , 186 
Tel. 63.80.6C0) 
Alto blondo e con 6 mart! Intor-
no, con P. Richard C $ 8 

HOLIDAY (Largo Benedetto Mar-
: . cello • Tel. 8 5 8 . S 2 6 ) ; , , ; > j . 

Malizla, con U Antonelli 
( V M 18) S * 

INDUNO 
Operazione Crosbow, con G. Pep-
pard A 9 

KINO (Via Fogllano. 3 • Tele-
lono 831.9S.41) 
La mandarins, con A. Girardot 

( V M 14) S 9 
MAESTOSO (Tel. 7H6.086) 

Venezla la luna e tu, con M. Al-
lasio C 9 

MAJtSTIC (Tel 67.94.908) 
L'inferno erotico di Pinnesburg 
(prima) 

MAZZIN I (Tel. 331.942) 
Chiuso per resteuro 

MERCURY 
La mantlde, con S. Stewart 

( V M 18) G « 
METRO DRIVE-IN I I . 609.02.43) 

L* coppie, con M. Vitti 
( V M 14) SA % 

METROPOLITAN ( l e i 689.400) 
Alto, biondo e-.con 6 mattl in
terne, con P. Richard C ® » 

MIGNUN O ESSAI I Tel 869 4931 
II ragazro e la quarantenne, con 
J. Simmons S 9 

M U O t H N t n A (Tel. 460 285) 
• Ouando i'amore * sensualita, con 

A. Belli ( V M 18) DR # 
MODEKNO (Tel 460.285) 

Al tropico del cancro, con A. 
Stetfen ( V M 18) G 9 

NEW YORK (Tel. 780.271) 
L'ultima csss s sinistra, con D. 
Hess OR t ) 

OLIMPICO (Tel. 395.635) 
I I cacciatore solitario, con R. Ely 

A 9 
PALAZZO (Tel. 495 66.31) 

Psyco, con A. Perkins 
( V M 16) G $ $ 

PARIS (TeL 754.368) 
La mafia lo chismsva II Santo ma 
era il csstigo di Dio, con R. 
Moore G 9 

PASOUINO (Tel 503 622) 
Hickey and boggs (in inglese) 

OUAI1KO T-ONTANE 
La notte del furore, con G.C. 
Scott DR S S i 

QUiKiNAlfc (Tel 4626»J) 
I I medico dells mutua, con A. 
Sordi SA 9 

OUlRlNETTA (Tel. 679.00.12) 
CeSaret, con L- Minnelli S a> 

RADIO CITY (Tel 464.102) 
Ls auerra dei mondi, con G. 
Barry A 9 9 

REAL*. (Tel 58 10 234) 
La mafia lo chiamava II Santo ma 
era il castigo di Dio, con R. 
Moore G 9 

REX d e l 884 165) 
Storia dl karat* pagni * f**roll, 
con R. Reed A 9 

R l l * ( l e i 8J7 481) 
Un dollsro d'onore, con J. Wayne 

A 9 9 9 
RI VOL I d e l 460 883) 

Ls notte dells lung* psurs, con 
S. Whitman DR 9 

ROUGE fcl NOIR (Tel 864.405) 
Bells di s*on»o, con C Deneuve 

( V M 18) DR 9 9 9 9 
ROXY (TeL 870.5O4) 

In vtsfsio con Is sts. con M 
Smith SA # 9 

ROYAL (Tel 770.549) 
Operation* Crossbow, con G. Pcp-
pard A 9 

SAVOIA (Tel 86.50.23) 
Venesis Is fans s tu, con M 
Allssio C 9 

SMtKALOO (Tel 351 581) 
L'ameriKsno. con Y. Montana 

( V M 14) DR 9 9 * 
SUPERCINEMA (Tel. 485.498) 

Sole rosso sal Bosioro. con & 
Baker C * 

TIFFANY (Vis A De Pretts T* 
lefono 462.390) 
Un some ds letto, con S. Dor 

( V M 18) SA 9 9 
TREVI (Tel. 689.619) 

Arancis sseccawics, con M. Mc 
Dowell ( V M 18) DR 9 * 9 

TRIOMPHE (Tel. 838.00.03) 
Psyco 

UNIVERSAL 
Lo chiemavsno Tre*stte~.fioc*vs 
seniors col morto 

VIGNA CLARA ( l e i . 320.3S9) 
Ross I B S I I per II dentonio, con 
M. Megee ( V M 18) DR 9f t 

VITTORIA 
L'ottfma csss s sHUstrs, con 0 
Hess DR 6 

SECONDE VSSIONI 
ACILIA: Uns stsiion* slllnferno, 

con T. Stamp ( V M 14) DR 9 * 
ADAM: I vendicatorl delCAve Ma

ris, con T. Kendall A 9 
AFRICA: Appuntainenro sotto II 

lotto, con H. Fonda S 9 
AIRONE: Fsnso sudors s poUaie 

da sporo, con G. Grimes 
DR « 9 » 

ALBA: Glory boy, con A. Kennedy 
( V M 18) DR » $ 

ALCE: L'isola misteriosa e II ca-
pitano Nemo, con O. Sharif 

A 9 
ALCYONE: Executive: la donna che 

sapeva troppo, con A. West 
DR 9 

AMBASCIATORI: Panlco e Needle 
Park, con A. Pacino 

( V M 18) DR 9 
AMBRA JOVINELLI: I I dio serpen

te, con N. Cassini e rivista 
( V M 18) DR 9 9 

ANIENE: La doles sis dells glovl-
oezzs, con P. .Newman DR, 9 .9 

APOLLO: Shaft -eotpisce > ancoran 
con Roundtree ( V M 14) DR 9 

AQUILA: L'awenturs del Poseidon 
con G. Hackman DR ® 

ARALDO: I fantastic! tre superman 
con T. Kendall A 9 

ARGO: I I corsaro dell'isola verde, 
con B. Lancaster SA 9 9 9 

ARIEL: Notti boccaccescbe di un 
libertino e di una candid* pro
stitute, con M. Ronet 

( V M 18) DR 9 9 
ASTOR: UFO allarme rosso: attac-

co alia terra, con E. Bishop 
A 9 

ATLANTIC: UFO allarme rosso: at-
tacco alia terra, con E. Bishop 

A & 
AUGUSTUS: Un saunty killer s Tri-

nlta 
AUREO: La gang dei doberman, 

con B. Mabe ( V M 14) A 9 
AURORA: Willy Wonka e la fab-

brica di cioccolato, con P. 
Ostrum A 9 9 

AUSON1A: Banditi a Milano. con 
G.M. Volonte DR 9 9 

AVORIO: Petit d'essai: I killers 
della luna di mlele, con S. Stoler 

( V M 18) DR 9 9 9 
BELSITO: L'assassinlo di Trotsky, 

con R. Burton DR 9 
BOITO: Un tranquillo week-end .di 

psurs, con J. Woight 
( V M 18) DR 9 9 9 

BRASIL: Un tranquillo week-end 
di paura, con J. Voight 

( V M 18) DR 9 9 9 
BRISTOL: La morte srrivs con 

Is valigia blanca, con R. Culp 
DR 9 

BROADWAY: Agents 007: si vive 
solo due volte, con S. Connery 

A 9 
CALIFORNIA: I I mio nome e Mal

lory 
CASSIO: I I sangue di Drsculs 
CLODIO: Ls Toscs, con M. Vitti 

DR 9 9 
COLORADO: Batangs 
COLOSSEO: Ouando i dinosaur! si 

mordevano la coda, con V. Vetri 
A 9 

CRISTALLCh I magaifki 7 caval-
csno ancora, con l~V. Cleef A 9 

DELLE MIMOSE: Terrors cleco, 
con M. Farrow ( V M 14) G 9 

DELLE RONDINI: Cuntar il teme-
rsrio 

DEL VASCELLCh Uno sparo nel 
buio, con P. Sellers SA 9 9 

DIAMANTE: I I diavolo nel cervello 
con K. Dulles ( V M 14) DR 9 

DIANA: Zsmbo II dominatore del
ta forests 

DOR I A; Le awenture di Peter Pan 
DA 9 9 

EDELWEISS: La feccia, con W. 
Holden A 9 

ELDORADO: I magnifici 7 cavalca-
no ancora, con L. Van Cleef 

A 9 
ESPERIA: Agente 007: si vive solo 

due volte, con S. Connery A 9 
ESPERO: 1 re del sole, con Yul 

Brynner SM ® 9 
FARNESE: Cinema d'essai: La Cina 

e vicina, con G. Mauri 
( V M 18) SA 9 9 9 

FARO: Un baunty killer a Trinita 
GIULIO CESARE: Delirium, con J. 

Reynaud ( V M 18) DR 9 
HARLEM: Ls meravlgliosa storia 

di Biancaneve S 9 
HOLLYWOOD: L'isola misteriosa e 

il capitano Nemo, con O. Sharif 
A 9 

IMPERO: La battaglia di Alamo, 
con J. Wayne A 9 9 

JOLLY: Nel buio del terrore, con 
-M. -MeU- . (VM 18) DR fg' 

JONIO." II gobbo, con G. Blain. , , 
DR 9 3 

LEBLON: 1972: Dracula colplsce 
ancora, con C. Lee 

( V M 18) DR ® 
LUXOR: Poppea una prostitute al 

. servizio dell'impero, con Don 
Baky ( V M 18) SA 9 

MACRYS: 1972: Dracula colplsce 
ancora, con C Lee 

( V M 18) DR 9 
MADISON: Le voci blanche, con 

S. Milo ( V M 18) SA 9 9 
NEVADA: Con una mano ti rompo 

con due piedi ti spezzo, con W. 
Yu A 9 

NIAGARA: Un uomo da uccidere 
NUOVO: Executive, con A. West 

DR 9 
NUOVO OLIMPIA: Poor Cow, con 

C White ( V M 18) S 9 9 
PALLADIUM: Nel buio non ti vedo 

ma ti sento, con S. Jullien 
( V M 18) DR 9 

PLANETARIO: Fuga dal planets 
delle scimmie, con K. Hunter 

A 9 
PRENESTE: Executive, con A. West 

DR 9 
PRIMA PORTA: Uomo awisato 

mezzo salvafo, con G. Garko 
A 9 

RIALTO: II treno, con B. Lancaster 
' • ? . DR 9 

RUBINO: Avantl (in originate) 
SALA UMBERTO: C'era una volta 
' nn commisssrio, con M. Con

stants SA 9 
SPLENDID: Roban il mostro alato 
TRIANON: I I padrone del mondo, 

con V. Price A 9 9 
ULISSE: La moglie del prete, con 

S. Loren S 9 9 
VERBANO: L'emigrsnte, con A. 

Celentano S 9 
VOLTURNO: L'uomo la donns e 

il mistero del sesso DO 9 e ri
vista 

TERZE VISIONI 
DEI PICCOLI: Chiusura estiva 
NOVOCINE: I I cadavers dagli ar-

tigli d'acdaio, con M. Ronet 
( V M 14) G 9 9 

ODEON: SI pad fare molto con 7 
donne 
SALE PARROCCHIALI 

NUOVO D. OLIMPIA: Centomils 
dollari per Ringo, con R. Harri
son A 9 

T IZ IANO: GH swoltoi hanno fame 
con C. Eastwood A 9 9 

TRIONFALE: Sfida senza paura, 
con P. Newman DR 9 9 

OSTIA 
CUCCIOLO: Ls panters rose, con 

D. Niven SA 9 9 

ARENE 
ALABAMA: lo non scappo, fuggo. 

con A. Noschese C * 
FELIX: La morte nella mano, con 

Wang Yu (VM 14) A $ 
LUCCIOLA: Tartan e II safari pcr-

duto 
MESSICO: Amaml dotce z!a, con 

P. Pascal ( V M 18) B 9 
NEVADA: Con una mano ti rompo 

con due piedi ti spezzo, con W. 
Yu A * 

NUOVO: Executive, con A. West 
DR <* 

PARADISO: Prossima aperture esta 
te romana film d'essai 

TIZIANO: Gil awoltoi hanno fame 
con C. Eastwood A 9 9 

TUSCOLANA: L'amlco, con F. Mar-
sals. ,•/) DR 9 * 

ESTIRPATI 
CON OLIO Dl RICIN0 

Basta con I cerotti e rasoi penco-
tosi. II callifugo inglese NOXA-
CORN e moderno. igienico e ai 
applica con tacilita. MOXACORN e 
rapido e indolore: ammorbidisce 

call! e duroni, li 
eslirpa dalla 

radice. 

CHIEDETE NELLE 
FARMACIE IL CALLIFUGO CON 
QUESTO CARATTERISTICO DISE-
GNO DEL PIEDE. 

ANNUNCI ECONOMIC! 
'> ' OCCASIONI L~ SO 

AURORA . GIACOMETTI llqui 
da alcuni • oggctti adstt ist lmi 
reoall ooue : Soprammoblli -
Tappell Parsianl • Quadri 
Servi i l , eccetera • QUATTRO 
FONTANE 21/C. 

AVVISI SANITARI 

Studio e GaDinctio Medico per u 
disgnosl s curs dells "sols" dlstun 
zioni s debolszze sessuali dl origin, 

nervosa • pslchica • endocrine 

Dr. PIETRO MONACO 
Medico dedksto ~ escluslvamente' 
alia sessuologia (neursstcnie sessuali 
defkUenze senilita endocrlns. stsrilita 
rapidita, emotivita. defklenzs virile) 

Innesti In loco 
ROMA • Vis Vfmlnsle 3B (Termini) 

(dl fronte Testro dell'Opers) 
! Consuitszionl solo per sppunrsmento 

Telefoners 4751110 
j (Non si curano veneree, peile, sec.) 
Per Informszioni grarutt* scriverr 

SALDI di FINE STAGIONE 
Tessufj fantasia S C 0 N T I dai 2 0 al 3 0 % 

SCAMPOLIA META PREZZO 
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Grazie soprattutto al suo portiere il Milan si e un po' ripagato della delusione in campionato 

Vecchi: per guadagnarsi i gallon i 
ha dovuto conquistare una Coppa 

Modesta paziente attesa all'ombra di CudLini e Belli - A Roma pro tagonista la stanchezza - Una formula sbagliata e una data assurda 

Ha ventiquattro anni, William 
Vecchi, e si accontenta di es-
sere titolare del Milan, dopo 
l'addio I'fficiale di Fabio Cu-
dicini. Schivo e riservato, mo-
desto ma non timido, quella 
maglia numero uno per tutta la 
prossima stagione se 1'e pro 
prio guadagnata domenica sera 
alTOlimpico, parando i rigori 
di Anastasi e Bettega e rega-
lando alia sua squadra esausta 
la seconda Coppa Italia conse-
cutiva dopo centoventi minuti 
inutili. E quando Schnellinger. 
capitano del Milan in vece di 
Rivera, ha ricevuto il lungo 
«flut > simbolo del trofeo, non 
ha potuto fare a meno di pas-
sarlo nelle sue mani, magiche 
per tutta la squadra. 

William, dira Buticchi. e il 
miglior acquisto fatto dalla so
cieta. E' un portiere fatto in 
casa. strappato dalla natia 
Scandiano a diciott'anni. quan
do difendeva i pah di una squa-
dretta locale. Venne al Milan 
ne. '67. e fu suoito promosso 
torzo portiere. dopo Cudicini e 
Belli. L'anno dopo, per una se-
rie di coincidenze. approdo al 
debutto proprio in un derby con 
l'lnter. pareggiando 1-1. Ma 
questo non coincise con il suo 
lancio immediato: la forma 
strepitosa di Cudicini. il ritro-
vato temperamento di Piergior-
gio Belli, ed un infortunio oc-
corsogli fecero si che la sua 
anticamera proseguisse ancora 
lunga, almeno sino a questo 
campionato. Poi venne la finale 
di Coppa delle Coppe a Salo-
nicco. poi e arrivata questa fi
nale di Coppa Italia a Roma. 
ed ora i pali del Milan, per i 
quali si sperava di trnvare un 
c goalkeeper > di grido. sono 
suoi. 

Da Vecchi dunque questa 
Coppa, in una partita snervan-
te. E di partita e Coppa e 
d'uopo, dato a Cesare quel ch'e 
di cesare. parlare Avevamo gia 
premesso — ricordando le pa
role di Rocco — che questa per 
il Milan non poteva essere una 
autentica rivincita dello scu-
detto perso in circostanze cla-
morose a Verona. Si trattava 
semmai, ed al massimo. di una 
rivincita «morale » ancor che 
platonica. Cosi e stato: questo 
era I'ultimo buono-premio in pa-
lio ed il Milan, dopo aver ben fi-
gurato in campo europeo era 
alia ricerca di una affermazio-
ne di prestigio per poter tor-
nare ad essere buon profeta an-
che in patria. 

La protagonista numero uno e 
stata la stanchezza. Milan e 
Juve, che ba'nno compiuto — se 
vogllamo — 1'errore di partire 
fulmineamesnte. • a ritmo for-
sennato, hanno pagato duramente 
questo scotto. Pare, una volta 
tanto. che nessuno voglia seria-
mente recriminare: se l'autogol 
di Anquilletti, propiziato da un 
tiro di Anastasi, poteva essere 
\ iziato da un fallo <t a terra > di 
Bettega su Oolci, l'ennesimo 
fallo di Longobucco su Chia-
rugi avrebbe potuto essere pu-
nito con un calcio dal limite. 
senza suscitare eccessive pro-
teste. Piu in la non si e andato, 
che la partita, dagli spalti come 
dagli insperatamente ritrovati 
teleschermi. e apparsa davevro 
povera sul piano tecnico, anche 
se le emozioni. non ultima la 
batteria di rigori, non sono man-
cate. Dopo mezz'ora l'afa 
che gravava come una cap-
pa sulla capitate in barba 
ad ogni venticello, mieteva gia 
le sue prime vittime. A meta 
del secondo tempo le prime de-
fezioni, e nei supplementari era-
no ventidue ubriachi di calcio a 
ballonzolare sul campo. Cosi la 
lucidita persa ha giocato il peg-
gior tiro alia Juventus, arrivata 
gia con 1'animo arreso la dove 
la maggior concentrazione si 
doveva esigere. 

II fatto dovrebbe richiamare 
la Lega alle sue responsabilita, 
e far si che la formula di que
sto torneo sia almeno modifi-
cata. In realta non e dawero 
possibile far concludere una 
Coppa Italia, che tanta impor-
tanza ha assunto in questi ult-
timi anni proprio per il fatto 
che essa e in pratica ii biglietto 
d'ingresso alia seconda compe-
tizione europea per club, sotto 
il sole di luglio. E gia una quin-
dicina di giorni fa. in piena fase 
finale, organizzata come un pic
colo campionato con partite di 
andata e ritorno. la «defallian
ce* estiva aveva dato le sue 
prime avvisaglie. Ricordiamo a 
S. Siro. un potneriggio di giu-
gno, un Inter-Bologna giocato 
da fantasmi in maglietta e cal-
zoncmi. 

Tempo per ripensarci comun-
que ce n'e. Adesso il calcio ha 
dawero dato l'addio al suo pub-
bh'co. ed i suoi petloiori possono 
ricorrere ai fanghi. alle sabbia-
ture, alle vacanze giuste e me-
ritate. 

II Milan che ha trovato la 
Coppa, nelTimminenza della 
stretta finale del calciomercato 
•ta perdendo l'armooia. quella 
ste&sa che 1'aveva conlraddi-
gtinto sinora ed era servita per 
dare omogeneita e carica psi-
cologica. II caso piu vistoso e 
quello di Prati. Pare — ed evi-
dentemente qualche bnciolo di 
veriti ci deve pur essere — che 
i rapporti tra la punta rossonera 
ed fl presidente Buticchi si sia-
no deteriorati sino a I punto di 
costringere Pierino ad uno sfogo 
inaspettato: «Io col Milan ho 
chiuso — avrebbe detto Prati — 
e non aspetto altro che mi ce-
dano!». 

Continuiamo coi fatti sussur-
rati: Pierino qualche giorno fa 
avrebbe sottoposto a Buticchi. 
concordemente con Rocco. 1'ipo-
tcsi di una sua conrerma ec il 
presidente avrebbe nsposto che 
in un caso del genere gli avreb
be decurtato cinque o sei mi-
lioni sulla cifra gia peroepita Io 
scorso anno. Di qui il disappunto 
deD'ala. Ma non e tutto: dopo 
la contestazione aU'Hilton di 
Buticchi, dopo il caso Anquil 
letti ed ft caso Prati. un'altra 
grana viene da Rosato Stessa' 
prassi: presidente. mi riconfer-
•M? Si. ma ti tolgo died mi 
lioni. E nuovo sfogo: allora pre 
fcrisco andarmene. 

Questo Buticchi che improv-
fisamcnte diventa taccagno sino 
• I wlrart io pisna lite coi 

giocatori sorprende non poco. II 
nostro parere e che tutto l'€ af-
fare » sia stato concordato pro
prio in vista di una duplice ces-
sione sia di Prati che di Ro
sato, di cui si parla insistente-
mente in questi giorni. Una 
mezza storia-Riva per intender-
si: io smentisco. tu affermi, io 
rismentisco e tu dici che ormai 
qui non puoi stare e vuoi farla 
finite. Poi magari ci si mette 
d'accordo 

Del resto queste non sono no-
vita e in fondo servono per 
riempire le lunghe ore lasciate 
vuote dal calcio giocato. 

Gian Maria Madella 

Haller 
ha lasciato 

ritalia 
II calciatore tedesco Helmut 

Haller e ritornato in Germa-
nia al termine di un lungo 
soggiorno calcistico in Italia 
durato undid anni. II forte 
centrocampista tedesco ha la
sciato l'ltalia dopo aver di-
sputato ierl sera l'ultima par
tita nelle file della Juventus 
nella finale della Coppa Ita
lia. Nel corso della lunga per-
manenza in Italia, prima nel 
Bologna e poi nella squadra 
torinese. Helmut Haller ha 
conquistato tre scudetti: uno 
con i rossoblu e due con 1 
bianconeri, imponendosi sem-
pre all'attenzione del tecnicl 
e degll sportivi per la sua 
grande classe ed ottima vlsio-
ne di gioco. Prima della par-
tenza dall'aeroporto Leonardo 
da Vinci, il giocatore tedesco, 
visibilmente commosso, ha 
risposto ad alcune domande 
postegli dai giornalisti pre
sent!. Riguardo alio stato 
d'animo che provava nel dare 
l'addio all'talia, Haller ha det
to: a Non nascondo di essere 
dispiaciuto e commosso nel 
dare l'addio ad un paese che 
mi ha dato molto in campo 
calcistico durante i miel un
did anni di permanenza. La 
esperienza italiana e stata po-
sitiva sotto ogni punto di vi
sta e se mi fosse possibile tor-
nare indietro nel tempo, la vi
trei nuovamente di buon gra-
do. Purtroppo anche per me 
& giunta I'ora di dare l'addio 
al calcio di prima .'serieh > 

Quali sono 1 suoi prossimi 
programmi? 

«Per il momento non mi 
allontanerb completamente 
dal calcio in quanto dispute-
rb il prossimo campionato 
tedesco di serie B nelle file 
dello Augsburg, la mia citta 
natale. Dal punto di vista pro
fessionals sard invece direlto 
re di una scuola estiva di 
educazione fisica. Tuttavia 
nonostante i miei prossimi 
impegni troverb sicuramente 
il tempo di tornare in Italta 
a trascorrere le mie vacanze 
con il vostro bellissimo sole 
e splendido maren. 

I I port iere rossonero W I L L I A M V E C C H I attorniato da a lcuni compagni d i squadra salufa la 
fo l ia d e l l ' « O l i m p i c o a agi tando, f e l i c e , la Coppa I ta l ia appena conquistata dal M i l a n battendo 
la Juventus. Vecchi e stato I 'eroe del la f ina le r o m a n a : a l tenfo e stcuro f r a i pa l l (nessuna 
colpa pud essergli a t t r ibu i fa in occasione dell 'autogol d i Anqui l le t t i ) duran te I t empi regola-
m e n t a r i e supplementar i in par i fa (1-1) quando si e passati a i r igor i si e preso i l lusso di 
p a r a r n e t re conquistando cosi la Coppa per II M i l a n • i gal loni d i t i to lare per se stesso 

Dal ill 41 tutta il mwW*. 

d i GONG 

Meraviglia 
batte Cardi 

• A Sondrlo Pierino Meravigl ia 
ha battulo per squallflca alia 
settima rlpresa Nevio Cardi In 
un combaltlmento indtcato quale 
semiflnale per II campionato ita
liana del pest leggeri. I due 
si sono datl aperta battaglia nei 
primi round, pot nel quinto as-
salto Meravigl ia e uscito da un 
corpo a corpo sangulnante dal 
sopracclgllo sinistro. I I suo de-
stlno pareva segnato, invece 
improvvisamente a meta del set-' 
l lmo round, Cardi ha ferito Me-
ravlglla con un colpo di testa 
anche all 'altro sopracclgllo, e 
I'arbltro milanese Lonew ha 
squallficato Cardi . 

Jose Napoles 
pugile del mese 

• I I messlcano Jose Napoles, 
campione mondiale del pes! wel
ter, e stato designato c pugile 
del mese > dalla « World Boxing 
Association > (WBA) per la sua 
vlttoria sul francese Roger Me-
nelrey. Nelle graduatorle mon
dial i di giugno flgurano tre pu-
gill i tal iani . Nei welter junior, 
Bruno Arcar i (campione del 
mondo per il « W o r l d Boxing 
Council ») e primo sf idante del 
campione WBA, il colombiano 
Antonio Cervantes. Nei leggeri 
Antonio Puddu e secondo sfidan-
te del campione panamense Ro
berto Duran mentre nei medl ju
nior Silvano Bertini e quinto. 
T ra I pes! massiml, dove il cam
pione e George Foreman, Cas-
sius Clay e secondo e Joe Fra -
zier e Joe Bugner, sono rispetti-
vamente terzo e settimo 

Puddu per Gonzales 
pone condizioni 

• Le Iraftative per II campio
nato del mondo che la califor-
niana sfgnora Eaton vorrebbe 
montare per il 25 agosto a Los 
Angeles f ra II messlcano Rodol-
fo Gonzales e I'italiano Antonio 
Puddu, rispettivamente primo e 
secondo sfidante del campione 
del mondo WBA Roberto Duran 
procedono t ra qualche difficolta. 
Puddu ha risposto ai la signora 
Eaton di essere d'accordo sulla 
data, ma non sul resto del 
programma: borsa ed evenfua-
le difesa del tltolo, Puddu chie-
de 20 mila dollar! di borsa, 
il viaggio per quatfro persone, 
due match precedent! come 
collaudo ( i l primo e previsfo 
per i l 12 luglio a Milano con
tra un awersar io ancora da 
deslgnare), la pr ima difesa 
del titolo in Italia In caso di 
vittoria su Gonzales. 

Sul ring di Lignano Sabbiadoro per il titolo europeo dei superwelter 

DOMANI SERA DURAN-KECHI CHI AN 
Sportflash 

Castelmadama: domenica il 6. P. ISI Mobili 
Domanica a Castelmadam*, nel quidro delle initiative per la 

locale Fesla tfell'Unita, i eiclitti dilettanti del Laaio • delle Region! 
limitrofe correranno il Gran Premio ISI Mobili. La corta, organiz
zata dalla Societa Romana dello Sport, »i svolsera sul percorso 
Castelmadama. Ti»oli. Villanova. Cuidonia, S. Polo dei Cavalien. 
TWoli, Castelmadama ehe *erra ripetuto due irolte per complessivi 
km. 120. La partena *enri data alle ore 9.30. Tra i premi parti-
colarmente rie«o quello del Gran Premio della Montasna messo 
in palio a S. Polo dei Cavalien dall'Hotel Due Pini 

ARCI-Caccia: sabato congresso provinciate 
Sabato 7 luslio, alle ore 16,30, nella sala CIVIS di Roma 

(viale MinUtcro leali Esteri, 6 ) »i aprira il Congresso provinciate 
dell'ARCI-Caccia. La relasione introduttiva sara tenuta dal segretario 
provinciale. Remo Castcllani. sul tema: « Come aflrontare e risol-
vere la crisi della caccia ed i problemi della difesa della natura », 
I I congresso e aperto a tutti 1 cacciatori 

Da oggi la finale dei Giochi della Gioventu 
Staaera a Roma alio Stadio dei Marmi verra uilicialmente aperta 

la fase nazionale dei ^uinti Giochi della Gioventu, una manifesta-
zione nata eon I'intento di premere tul governo per aprire un grande 
processo per Io sviluppo dello sport al servizio di ttttti e quindi 
di una giusra, democratica politica sportive e che il CONI si e 
affrettato a ricondarre nei limit! di ana initiative a carattere selertivo. 

La manifestazioM si iniziera con la sfilala delle 94 rappresen-
tative delle province iraliane partccipanli. Segniranno le cerimonie 
d'aso: accensioiie del fuoco sol tripode, lettura della « promessa > 
da parte di un atleta, ceto finale, tedofori che si avvieranno verso 
i quzrtieri di Roma. Ma chi spicghera ai giovani che nelle borgate 
e nei quartieri popolari di Roma mancano gli impianti perche go
verno • comune perseguono una politica sportive contraria al prin-
cipio dello sport sociale, che gli impianti — quando vengono co-
struiti — e per valorizzare zone residenziali per ricchi? 

Oomattina si inizieranno le gare vera e proprie. 

Pallavolo: doppio incontro Italia-Cina 
Sono a Roma le nazionali cinesi, maschile e lemmtnile, di pal

lavolo che •• inconrreranno con quelle Italian* al palazzo dello 
fport. La delegazione cinese a composta di 24 giocatori (12 uomi-
ni a 12 donne). quittro allenatori, an medico, un mzssaggiatore 
e quatlro accompagwatori uHiciali. Al capo deiegazione, signor Wang 
Fa-Jung, che * anche dingente della federazione di tutti gli sport 
della Cina (ana specie del CONI) e stato chieslo quali siano i 
giocatori c le giocatnci piu lorti delle due rappresentative cinesi: 
• La nostra forza — ha risposto Wang Fu-Jung — e riposta so
prattutto nel gioco collettivo. Tattavia visto che me io chiedete, 
M l piano della tecnica individual* i piu bravi fra gli uommi sono 
il numero 2 Chu Chin Shun, il namero 10 Chae Win Ting a il 
numero 1 Tsa> K«ng Peng; fra le donne il numero 2 Wan Chun 
H-ja. it numero 14 Ling Li e II numero 9 Wu Ki-Hua ». 

Tuffi: a Strakhov la Coppa di Svezia 
I I sovietico Vraceslav Strakhov ha vinto la Coppa di Svezia 

di tuffi dal trampolino precedendo con 5S3.S5 punti I'americano 
Tim Moor* (5S3 .10 ) . In Mmifinale, Strakhov aveva battuto I'ita
liano Giorgio Cagnotto pet SS3.90 a 573,35. Cagnorto si a poi 
preso la rivincita vincendo to Hnale per il terse posto con II 
tantastico punteggio d! SIS.SS. 

Carlos rimette in palio il titolo contro il pugile cui Io strappo nel novembre 
scorso con un verdetto che dette il la a tante polemiche con la speranza di 
cogliere stavolta una chiara affermazione per lasciare in bellezza la boxe 

LIGNANO SABBIADORO 
(Udine). 2 

II titolo europeo dei c super-
welter > sara in palio mercole-. 
di all'arena estiva di Lignano 
Sabbiadoro, tra il detentore 
Carlo Duran e il francese Ja
cques Kechichian. 

Si tratta di una rivincita. 
perche Duran — come si ricor-
dera — aveva conquistato U ti
tolo nel novembre scorso, con
tro Io stesso pugile francese. 
quando quest "ultimo venne 
squalificato dall'arbitro quasi 
al termine di un combatUmen 
to che lo aveva visto per pa-
recchie riprese dominatore. 
Fu una decisione che sollevd 
polemiche. tanto che la Fede
razione Pugilistica Francese 
chiese la radiazione dell'arbi-
tro spagnolo Perotti che ave
va diretto Tincontro. I due 
pugili aveva no combattuto sul 
quadrato del Palazzetto dello 
sport di Schio e, nonostante la 
sua resistenza, I'italiano era 
stato messo al tappeto per due 
volte nel corso del ccmbatti-
mento. Duran riusci poi a ri-
prendersi ed a recuperare Io 
svantaggio. ma alia quattordi-
cesima ripresa l'arbitro sospe-
se 1'incontro e decreto la squa-
lifica di Kechichian per scor 
rcttczzc. 

L'EBU prese sul caso una 
decisione salomonica: obbli-
go ciod Duran ad incontrarsi 
ancora con il francese. entro 
breve termine. ner un incontm 
col titolo in palio. 

Questa di Lignano. nitre che 
la prova decisiva. sara per i 
due pugili molto probablmen 
te l'ultima carta a livello eu 
ropeo. Duran infatti. ha ormai 
37 anni e dietro di se una 
lunga e brillante carriera 
mentre il suo awersario. 
campione di Francia della ca-
tegoria. ha 35 anni. Due pu
gili, quindi, che stliranno sul 

ring lignanese con la prospet-
tiva di chiudere 1'attivita pugi
listica in caso di sconfitta. 
oppure di poter utilizzare la 
corona dei « superwelter ^ per 
rimanere ancora per qualche 
tempo sulla cresta dell'onda. 

Jacques Kechichian ha " al 
suo attivo II vittorie su 16 in 
contri finora disputati in cam
po internazionale tre sconfit-
te e due pareggi. L'italiano 
Carlo Duran ha un « curricu
lum » molto nutrito e di grande 
soddisfazione per un pugile: 
66 vittorie su 82 combattimenti 
disputati, 8 pareggi ed 8 scon 
fitte. Per questo incontro egli 
si e alienate scrupolosamentc 
a Imola e a Milano Maritli
ma, sotto la dirczione di Goli-
nelli. < Credo che 1'incontro 
di Lignano sara 1'ultimo della 
mia camera perche l'eta ha 
le sue esigenze — ha dichiara-
to Duran — m<« voglio con

cludere con grande dignita 
e far dimenticare il polemico 
risultato di Schio *. 

II suo awersario ha com 
pletato la sua preparazione a 
Parigi 

La riunione pugilistica inter
nazionale comprendera altri 
quattro incontri tra professio-
nisti. oltre a quello per il tito
lo europeo. 

Ecco gli altri incontri in 
programma: 

Welter leggeri (8 riprese): 
Bruno Freschi contro Roily 
Kroeze (Germ, federale). 

Massimi (6 riprese): Onelio 
Grando (Pordenone) contro 
Frank Arrindel (Austria). 

Welter (6 riprese): Zampieri 
(Mestre) contro Fortuna (Mi
lano). 

Welter pesanti (6 riprese): 
Favorito (Tre\-iso) contro 
Bomben (Pordenone). 

Si conclude la tournee dei brasiliani 

Oggi il Brasile 
contro I'lrlanda 

DUBLINO. 2 
Si conclude domanl contro 

I'lrlanda (ore 19.30 local!) la 
tournee in Africa ed In Euro-
pa della nazionale di calcio 
brasiliana. I «carioca a, che 
si sono aggiudicati otto delle 
partite sin qui disputate per-
dendone due e pareggiandone 
una terza, non dovTebbero 
avere difficolta a battere gli 
irlandesl che incontrano per 
la prima volta. II commissario 
tecnico Mario Zagalo fara 
scendere In campo l'undlci che 
ha battuto recentemente la 
Scotia, a Olaifow. Oli lncaa-

si della partita saranno devo-
lutl al fondo dellTJNICEF per 
I bambini minorati. Faranno 
parte della rappresentativa 
irlandese giocatori dellTJlster 
e dell-Eire. 

Ecco le formazioni: 
BRASII£: Leao; Ze Maria, 

Luis Pereira; Piazza, Marco 
Antonio. Clodoaldo; Rivelllno, 
Dirceu, Valdomiro. Jalrzinho. 
Paulo Cesar. 

IRLANDA: Jennings; Craig, 
Carroll; Hunter, Mulligan, Gi
les; O'Neill, Martin, Conroy, 
Dougan. Olvcna. 

/ / calciomercato 
Prati il piu richiesto 
Riva aid della Juve i 7 

SBARDELIA TRATTA LA CESSIONE DI CHINAGIIA CON I'INTER 

Scopigno oltre a Prati vorrebbe anche Albertosi - Mancano acqul-
renti per Liguori, Novellini e Landini - Zigoni piace a Pesaola - Raf-
freddate le trattative per Savoldi - II Genoa insiste per avere Rosato 

Dalla nostra redazione 
V MILANO, 2 

Da oggi 11 calciomercato 
entra nella fase cruciale, con 
11 ritorno all'Hilton dei presi-
dentl delle varie societa. i 
quali avevano lasciato Mila
no per il week-end e per re-
carsi ad assistere alia finale 
di Coppa Italia. Proprio da 
Roma, quache notizia si e 
avuta su eventual! trasferi-
mentl. L'albergo dove allog-
giava II Milan e stato molto 
frequentato dai dirlgenti del 
Napoli, 1 quali si sono rifatti 
sotto per Prati e Dolci. per le 
cui comproprieta hanno of-
ferto Vavassori e qualche mi-
lione, e da quell! della Roma. 
Anzalone, infatti, ha avuto un 
lungo colloquio con Buticchi 
ed ha rinnovato la propria of-
ferta per 11 cannoniere rosso
nero. Cosi Pierino Prati e con-
teso da diverse societa: dal 
Napoli, dalla Roma, dal To
rino, che lo pagherebbe in 
contanti e anche dal Caglia-
ri. L'interessamento di Arri-
ca per l'ala sinistra rossonera 
ha rilanciato le voci sul pas-
saggio di Riva alia Juve. Ar-
rica e Boniperti si sono incon-
trati e sembra proprio che ab-
biano raggiunto una intesa. 
L'annuncio dell'acquisto di 
Riva verrebbe rinviato, co-
munque. alia chiusura del 
mercato. Ma queste sono so-
lamente delle voci che non 
trovano conferma presso i re-
sponsabili delle due societa. 

Intanto sembra sia scoppia-
ta una prima grana: Anquil
letti, il cui passaggio al Fog-
gia, era dato per scontato, 
non vuole trasferirsi in Pu-
glia; al suo posto dovrebbe 
fare le valige Zignoli. 

II Torino, che ha gia per-
fezionato ben cinque acqui-
sti, sembra deciso ad insiste-
re solo sul nome di Prati, an
che se i dirigenti granata non 
sono disposti a fare eccessivi 
sacrifici per l'ala milanista. 

«Con gli acquisti fatti — 
ha detto Bonetto, segretario 
dei granata — possiamo rite-
nerci a posto, Giagnoni potra 
lavorare tranquillo ». 

La Roma, oltre a quella di 
Prati, ha in ballo la trattati-
va col Cagliari per Albertosi, 
che Scopigno vorrebbe con 
se, ma, anche per il portiere. 
Arrica non si pronuncia. 

II Bologna dopo l'insistenza 
per il suo Savoldi da parte 
dell'Inter e della Juve, ha 
trovato un poco di tranquilli-
ta, e sta cercando di ottenere 
Zigoni, che piace tanto a Pe
saola. Inoltre Conti ha messo 
sul mercato i vari Liguori, 
Landini e Novellini che per 
il momento non trovano ac-
quirenti. L'interessamento 
dell'Inter per Savoldi si e un 
pochettino raffreddato, per
che Manni, ha intavolato del
le trattative per Chinaglia, 
che ormai non e piu incedibi-
le. Sbardella per Giorgione ha 
sparato la sua richiesta: Ma-
gistrelli e Doldi, piO un con-
guaglio imprecisato di mi-
lioni, che per l'lnter dovreb-
bero aggirarsi su! 200 mentre 
per la Lazio dovrebbero esse
re molto di piu: circa 400. A 
meta strada l'affare dovreb
be essere concluso con tanta 
pace per tutti. Anche le due 
squadre genovesi stanno 
stringendo i tempi per i loro 
acquisti. II Genoa pressa Bu
ticchi per avere Rosato, ma 
tutto e condizionato dall'ar-
rivo di un difensore di valo-
re alia corte di Rocco. La 
Samp insiste presso la Juve 
per un attaccante. ma si e ri-
volta anche al Torino per 
avere Bui. Altre richieste so
no quelle del Verona per Ne-
ne e Massa. D'altro niente di 
importante. 

p. S. 

Due successi belgi ieri al Tour 

Van Springel 
un «leader» 
che fa paura 

La frazione in linea a Verstraeten e 
quella a cronometro alia « Watney » 

Nostro servizio 
ROUBAIX. 2. 

Manca il grande Merckx, ma 
il Tour de France sta registran-
do ugualmente i successi dei 
belgi. A conclusione della se
conda giornata. infatti. Herman 
Van Springel conserva la ma
glia gialla, e fiamminghi sono 
i vincitari delle gare odierne, 
vedi il successo della squadra 
di Verbeeck nella crono e la 
vittoria di Vertraeten nella cor-
sa in linea. 

Van Springel ha l'aspetto di 
un leader sicuro. Molti si do-
mandano perche Poulidor. Zoete-
melk e compagnia gli hanno 
concesso corda nel pomeriggio 
di ieri permettendogli di gua-
dagnare due minuti abbondanti: 
Herman non e un tipo da sotto 
valutare, e comunque cosa fatta, 
capo ha, e adesso l'uomo di 
Driessens gode di un vantag-
gio che difendera a denti 
stretti. 

Anche la giornata odierna era 
divisa in due parti, e precisa-
mente una breve prova a cro
nometro a squadre e una prova 
in linea. La Watney. squadra 
guidata dal campione belga 
Frans Verbeeck. s'e aggiudica-
ta la crono sul circuito di St. 
Niklaas precedendo di otto se-
cwdi la compagine di Thevenet 
e di dieci secondi la formazione 
di Fuente. 

La corsa in linea( km. 138) 
che ha portato la carovana a 
Roubaix, non ha fatto registra-
re novita in classifica. La prima 
scaramuccia si e avuta per il 
traguardo volante di Saing Tillis. 
vinto dal belga De Meyer. Sono 
seguiti tentativi di fuga da 
parte di Van Impe, Danguillau-
me e Guimard, rintuzzati dal 
gruppo. Si sono verificate anche 
un paio di cadute senza conse-
guenze per i numerosi corridor! 

coinvolti. A trentaquattro chi-
lometri dall'arrivo fuggivano 
Tabak e De Geest, che sulla 
cima del Saint Aubert. avevano 
un minuto sul plotone. Una ven-
tina di chilometri dopo pero i 
due venivano raggiunti. 

A questo punto tentavano la 
fuga Mendez Perin Rouxel, 
Delapine. Aianen e Verstraeten. 
Quest'ultimo in vista del tra
guardo si produceva in un as-
solo riuscendo a guadagnare 7" 
sui compagni di fuga. Van Sprin
gel, insieme con un gruppetto 
di altri corridori giungeva a 24" 
dal vincitore, conservando am-
piamente il primo posto in clas
sifica. 

Domani finalmente una sola 
corsa: la Roubaix-Reims, di 
226 chilometri. E' atteso alia ri-
balta un velocista. ma atten-
zione ai colpi gobbi. 

J. P. Fracchia 

Gli ordini di arrivo 
COSI' A CRONOMETRO 

1 . Walrey Maes 14 '29"8; 2. 
Peugeot 14 '38"6; 3. Kas 14'30"2; 
4 . Rokado 14 '40"3 ; 5. Btc 14*45" 
e7; 6. Flandria 14'46*'5; 7. Clla-
ne 14 '51"3; 8 . Sonolor 14'51"S; 
9. Casera 15 '2"6; 10. Can-Mer-
eier 5 '5" 

COSI' A ROUBAIX 
1. Eddy Verstraeten (Belgio) 

3 ore 34'34"; 2. Cerardus Via-
nen (Olanda) 3.34'46"; 3 . Fer
nando Mendes (Portogallo) in 
3.34'51"; 4. Michel Perin (Fran
cia) 3.34*56"; 5. Charles Rou
xel (Francia) s. t.; 6. Regis De-
lepine (Francia) s. t.; 7. Walter 
Godefroot (Belgio) 3.35*13' 

La classifica 
1 . Van Springel 9 ore 7*21" ; 

2 . Caiieau a 3 0 " ; 3. Vianen a 
1'27"; 4 . Teirlinck a 1*44"; 5. De 
Geest a 1*50"; 6 . Tschan a 1*55"; 
7. Verstraeten a 1*58": 8. Negues 
a 1*59"; 9 . Mortensea a 3*04": 
10. Tabak a 2*06". 

Ieri sera a Londra 

Frazier batte 
Bugner ai punti 

L O N D R A , 2 
In un incontro svoltosi questa 

sera a l l 'Ear ls Court I'ex cam
pione mondiale de! pesi mas
simi , Joe Fraz ier , ha battuto 
ai punti, in dodici riprese, il 
campione europeo della catego-
r ia , I'inglese Joe Bugner. 

La vittoria di Fraz ier e stata 
nettissima. L'americano ha sem-
pre condotto I'inconfro bersa-
gliando I ' awersar io a due man! 

ed atferrandolo verso la flne 
della decima ripresa. 

I I britannico ha comunque fi 
nito in piedi il combattimento 
e Fraz ier non e riuscito a piaz
za re il colpo risolutore prima 
del l imite. L'ex campione del 
mondo sembra comunque aver 
ritrovata molta della sua aMafi-
ca forza e la vittoria a l que
sta sera lo rilancia in campo 
internazionale. 

IVIAGGI DI <UNITA VACANZE> 
estate 

toggiorno a pennone completa 

(JvaMlaria) 

(Ramania) 

Soggiorpo 8 giorni: rrujgkj, 
gxjqno, hj&io, tgpilO, »t-
tcmbrt. ViaggK> con mtrri 
propri. Oust* da 

lit. 17.000 iLiT. 61000 

IS gioml, viijpo In icrao 
PAHTENZE: 

* Si'vcno, il 16-33-30; luglio, 
il 7-14-21-2S; agotta. il 
4 -11 - II - 25 • T attwrobra 

lit 105.000 

estate giovani 
(fino m 35 mnni) 

CITTA 
TOOJATT! 
(Wasca/LavtlnfjrWa) 

PtAGA 

D»l 30 g'wgno al 17 tugI!o, 
i"> tr»no 

l i t 170.000 

Dal S il 1A lugHo, in acrto 
LA. 710.000 

Dil 17 al 33 luglio, in trvno 
+ autapullman 

Lit. 65.000 

estate ciaggi 
LECAPITAU M 3 W * ' ^ S £ i » 

SOMAUA 

QUE 

CEY10N 

TUMNOA 
(D^Jt . ) 

D*l IS al 37 grugno, tn aarvo 

ULltiM 
(Data In dtfWxsxia), 21 
(•cm, in attvo 

uttsoion 
Dal 29 ettobra al 15 nrnm-
bra. Dal 17 cfican*x* al 3 
gennaio; 18 giorni;-in a*Nb 

U.42H000 
DalTl 1 al 25 agotto. in trtno 
-r avtopuriman 

L». 155.000 

autunna viaggi 
(Omaggt* a Cnanacj), dal 
14 al 23 wttcfnbra, n*v 
+ autapulbnan 

Lit. 15.000 
(rattlfal tfjl, • HvMMtitVa tt|, 
dal 7 al 10 *ttiwnbra, 

(«• Nttinl 4a .n>«*a>). 
dal 29 HtHmbn al 6 otto-
bra. 
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U «giuoco delle monete» ha riflessi sempre piu pesanti sulFeconomia 

Perdono punti lira e dollaro 
consolidando la speculazione 

Rivalutato del 4,8 per cento lo scellino austriaco — Sempre piu difficile attuare I'Unione monetaria europea 
I mutamenti negli scambi commerciali fra Italia e Germania vedono favorito il capitale tedesco — La stretta 
creditizia non impedisce che si pensi di lanciare un altro prestito di duecento miliardi per le autostrade 

26.000 miglia con il catamarano 
Colin Swale, sua moglle e i due figliolettl sono giunti a 

Plymouth dopo aver navigato per circa 26 mila miglia a bordo 
di un catamarano da 30 piedi. La navigazione e durata 19 
mesi: al momento della partenza i due coniugl erano stati 
aspramente criticati per aver coinvolto nella loro impresa 
i due bambini 

Con la presenza del PCF 

Oggi i lavori 
del Parlamento 

europeo 
Finalmente caduta la discrimina-
zione contro i compagni francesi 

STRASBURGO, 2. 
La sessione del Parlamento 

europeo che si apre domani 
nel capoluogo alsaziano (e 
che durera fino al 6 luglio) 
sara caratterizzata da un im-
portante elemento di novita, 
e preclsamente dalla presen
za, per la prima volta, dei 
parlamentari del Partito co-
munista francese. Come si sa, 
fino ad ora i compagni del 
PCF erano stati esclusi dal 
Parlamento europeo in segui. 
to airattegglamento discrimi
natory e antidemocratico 
della maggioranza golllsta 
neirAssemblea nazionale di 
Parigi: imponendo la votazio-
ne. e quindi l'approvazione a 
maggioranza, dei singoli dele
gate il governo francese era 
sempre riuscito a negare al 
PCF quella rappresentanza 
cui il voto popolare gli dava 
diritto. Poiche analoga sorte 
era toccata ai comunisti del 
Lussemburgo (in quel Paese 
!1 PC ha ottenuto il 12 per 
cento dei voti), i parlamen
tari del nostra Partito erano 
gli unici comunisti presenti 
alle sedute di Strasburgo. 

Per queste ragioni era man-
cata finora anche la presenza 
in seno al Parlamento euro
peo di un gruppo parlamen-
tare comunlsta formal mente 
costituito; il regolamento rL 
chiede infatti. per tale costi-
tuzione. un numero minimo 
di 14 deputati nonch6. anche 
«e non tassativamente, la loro 
appartenenza a diverse nazio-
nalita. Questa seconda condi-
zione era stata adempiuta nel 
gennaio scorso con l'adesione 
al gruppo. esLstente di fatto. 
del PCI di un parlamentare 
danese dei Partito Socialista 
Popolare. che ha rifiutato la 
sua adesione al «gruppo so. 
cialistan. di cui fanno parte 
1 partiti socialdemocratici 
europei. Ora. con 1'immissio-
ne di tre parlamentari del 
PCF, il gruppo comumsta j 
sale a 13 deputati. e potra 
porre in termini politici con-
creti il prob!ema della sua 
costituzione (e da ricordare 
che contempcraneamente i 
gollisti sono scesi da 16. quan
ts erano prima delle elezioni 
dei 4-11 marzo. a 9. perdendo 
cosl netta mente il quorum 
per la costituzione del grup
po). 

Naturalmente. ringresso dei 
deputati del PCF non e sol-
tanto una questione di quo
rum: si tratta di un grande 
successo politico, che viene 
a inserirsi nella battaglia 
sempre condotta dal PCI, e 
dal suoi deputati a Strasbur
go, per una piu autentica ed 
effettiva rappresentativita del 
Parlamento europeo Non e 
da dimenticare che i comu
nisti roppresentano in ordi-
ne di importanza — sulla 
base del complesso dei risul-
Uti ottenuti nei singoli Par. 
lament! — la terza forza po-

Sdca dell'Europa comunita-
a, dopo i democrlstiani e I 

socialiati. e che dunque ta>.-
to piu antidemocratico ed in-eusta era la mutilazione del. 

. loro rappresentanza a 

Strasburgo. Oggi la rafforza-
ta presenza comunLsta costi-
tuira un nuovo elemento pro-
pulsore di quella battaglia 
per la democratizzazione del
le istituzioni comunitarie. e 
in primo luogo per il raffor. 
zamento dei poteri del Parla
mento europeo, che e piu che 
mai aperta. 

Appunto l'aumento dei po
teri del Parlamento di Stra
sburgo sara uno degli argo-
menti centrali di questa ses
sione, insieme alle question! 
relative alia realizzazione del
la Unione economica e mone
taria ed al programma d*azio-
ne delle Comunita europee 
per la protezione dell'am-
biente. 

Fra gli altri problem! poll. 
tici ell'ordine del giorno fi-
gurano la discussione di una 
proposta di risoluzione della 
Commissione politica relativa 
alia vlsita che effettuera in 
autunno in Europa il presi-
dente Nixon ed una relazio-
ne sulla partecipazione della 
Comunita ai lavori. 

Oltre ad altri probleml di 
carattere piu specificamente 

La prima giornata dei cambi 
dopo ia rivalutazione del marco 
tedesco occidentale ha visto la 
lira perdere un ulteriute 2% 
nei confronti di questa moneta 
(passata da 237 a 242_ lire al 
cambio commerciale; 252 PLT I 
trasfeiimenti finanziari) e del 
franco svizzero (passato da 11M 
a 202 lire al cambio commer
cial; 210 lire il finanziario). 

11 rapporto col dollaro e sta-
to carattenzzato dall'ulteriore 
flessione della valuta statunitcn-
se su tutti l iiK'rcati anche ol
tre il limite raggiunto al momen
to della svalutazione del marro 
Lo scellino austriaco. dopo una 
giornata di chiusura dei merca-
ti. e stato rivalutato del 4.8° o 
ACCORDO EUROPEO -- La ri 
valutazione tedesca scmbra ave-
re allontanato. anziche avvici-
narla. la possibilita del rientro 
di Italia, inghilterra e Irlanda 
nel blocco monetario europeo. 
Lira e sterlina hanno ora nei 
confronti del « blocco » svaluta-
zicni di fatto attorno al 20°/o e 
nessuno sforzo serio e in corso 
per ridurne la portata: !e ri-
spettive banche centrali hanno 
ribadito la loro contrarieta alia 
Unione monetaria europea pc-
nendo condizioni cosi elevate — 
ccme i! sostegno illimitato e 
senza oneri — da scoraggiare 
gli altri partecipanti. Sia il rias-
sorbimento della svalutazione 
di fatto della lira che il suo man-
tenimento ad un livello di cam
bi quasi-fissi. aH'interno della 
Unione europea. richiederebbero 
non I ampliamento del Fondo ro-
mune — che dovrebbe raggiun-
gere l'ordine delle decme di mi
liardi di dollari. par porsi 
aH'altezza della speculazione. 
senza la certezza di riuscire ad 
arginarla — ma il controllo sui 
movimenti dei capitali sia a 
livello di ciascun paese che del
la Comunita europea. II proget-
to di Unione monetaria euroi*** 
nun va avanti proprio perche 
il rifiuto di limitazioni alia li
bera circolazione dei capitali 
e 1'unico punto su cui vi sia 
accordo: su di esso sia la Ger-
mania occidentale (che sta nel 
c blocco >) sia l'lnghilterra (che 
ne e fuori) fondano la possibi
lita di esercitare un ruolo ege-
mone sugli altri paesi della Co
munita economica europea. 
GLI SCAMBI — La strumen-
talita della manovra monetaria 
che ha significato diverso a se
conda della struttura di ciascun 
paese. e posta in evidenza da 
alcuni dati sugli scambi Italia-
Germama occidentale. La serie 
di rivalutazioni del marco. pari 
al 55% nei confronti della lira, 
non hanno indebolito affatto le 
esportazioni tedesco occidental! 
in Italia che dal 1969 proseguono 
ad un ritmo superiore delle e-
sportazioni italiane, le quali do-
vevano risultare facilitate. Nei 
primi mesi del 1973. mentre il 
marco «rincarava > piu del 30 
per cento, le importazioni italia
ne dalla Germania crescevano 
ugualmente del tf'.'o e le esporta
zioni — grazie al mancato rim-
patrio dei proventi da parte dei 
gruppi a grande capacita finan-
ziaria. come la FIAT — diminui-
vano del 6"b. 

In pratica la forza dei gruppi 
chimici e meccanici tedeschi. 
nonche Ia superiority tecmca 
della loro agricoltura in alcuni 
campi. conservano alia Germa
nia occidentale una netta supe-
riorita concorrenziale nei con
fronti dell'Italia. La Germania 
guadagna in valuta merci: oggi 
le esportazioni tedesche in Ita
lia valgono 220 miliardi di lire 
al mese mentre quelle italiane 
si aggirano sui 180 miliardi. 
LA STRETTA — L'importanza 
della struttura ecoromica inter
na. ai fini della navigazione in 
una situazione di accentuata cri-
si valutaria internazionale. ac-
centua i sintomi di aggravamen-
to della stretta creditizia verso 
alcuni settori gia colpiti (edili-

I zia pubblica; agricoltura) e le 
i piccole imprese. Dopo avere 
{ razionato il credito globale di-
I sponibile — razionamento reso 
! necessario dalla mancata ado-

zione di misure adatte per ini 

mercato finanziario estero. 
Ala ci sono altiv considera-

zioni da fare: 1) il rilancio del
le costruzioni autostradali fa 
« sparire » dal mercato (o rin-
carare) cemento ed altri mate-
riali per le abitazioni; 2) il pre
stito per le autostrade riceve 
una precedenza effettiva. di cui 
manca qualsiasi motivazione, 
impetto al finanziamento di 
aleun? branche di edilizia pub
blica (cooperative) e dcll'agri-
coltura. 

Si parla di selezione del cre
dito: cosl se'eziona il potere 
bancario! K" cliiaro che per 
ottenere effetti diversi devono 
intervenire centri di potere de
mocratic!, gli organi della pro-
grammazione regionale e nazio 
nale. 

INFLAZIONE — II padronato. 
mostrando di gradire l'attua-
le alto livello di svalutazione 
monetaria. torna a fare cam-
pagna. utilizzando tutta una se
rie di « intermedial > giorna-
listici e politici, per la ririu-
zione dei contributi assicurati-
vi previdenziali. In tal modo 
avremmo due risultati: una ul-
teriore spinta all'aumento dei 
prezzi. dovuta all'accrescimen-
to delle disponibilita finanziarie 
di chi gia ne ha troppe (sabo-
tando l'auspicata selezione del 
credito) e la riduzione dei mez-
zi disponibili tanto per Ia spesa 
pubblica quanto per adeguare 
il potere d'acquisto di pensioni 
ed assegni familiari. 

Mentre si intensificano le incursion, sulla Cambogia 

NIXON CHIEDERA' ALTRE BOMBE 
per piegare i cambogiani 

II Presidents americano afferma che qualoro la continuazione dei bombarda-

menti fino al 15 agosto non fosse sufficiente, egli non esitera a chiedere nuovi 

fondi per la guerra - Pham Van Dong e Le Duan a Mosca l'8 luglio prossimo 

r. $. SUD VIETNAM — Si lav.ra Intensamenfa nel Della del Mekong per H trapianto del riso 

economico. il Parlamento di , 
scutera infine relazioni sui I pedire resportawone massiccia probleml regional! della Co. 
munita (cioe sulle aree ar-
retrate). sui rapport! fra la 
CEE e la Turchia e sulla crea-
zione di un organo parlamen
tare composto da deputati 
europei e di Cipro, in base 
ad un accordo recentemente 
firmato. 

di capitali — la prima notizia 
di utilizzazione < autorizzata > 
delle disponibilita e quella di un 
ulteriore finanziamento di 200 
miliardi di lire per le autostra
de. Dopo avere privatizzato 
questo servizio pubblico non si 
ha nemmeno raccortezza di rin-
viare le societa del settore al 

I/uccisione del ministro della dif esa generale Shihab 

IL SANGUIN0S0 C0MPL0TT0 IN IRAK 
APP0GGIAT0 DA AGENTI I RAN I AN I? 

leri mattina a Baghdad i solenni funerali dell'ucciso -1 congiurati, diretti dal capo dei servizi di 
sicnrezza, arrestati al confine con I'tran - II molô di Teheran cibe « gendarme » dell'imptrialismo ; 

Per una larga partecipazione al Festival di Berlino 

Incontro a Strasburgo 
dei dirigenti giovanili 

STRASBURGO. 2 
Venerdi 29 giugno ha avu-

to luogo a Strasburgo un in
contro fra i compagni Jean 
Michel Catala. Segretario ge
nerale del Movimento della 
gioventu comunista di Fran-
cia. Wolfgang Roth, presi-
dente dei Giovani socialist! 
della Repubblica federale te
desca e Renzo Imbeni. Segre
tario nazionale della Federa-
zione giovanile comunista ita-
liana. che hanno discusso in 
generale della situazione del
la gioventu nei loro rispettivi 
paesi. 

Nel corso della riunione e 
stato confermato 1'impegno 
vol to a favorire Ia piu larga 
partecipazione al X Festival 
mondiale della gioventu e de
gli studenti per la solidarieta 
antimperialista. la pace e 
l'amicizia e a garanttre. a 
Berlino. il suo pieno successo. 

Si e convenuto sulla neces-
sita di raf forza re la lotta 
unitaria della gioventu di tut
ti i paesi dell'Europa occi
dentale per la difesa e lo svi-
luppo della democrazia e del
le liberta. 

L'incontro ha confermato la 
'•olonta di sviluppare con rin-
novato vigore la lotta contro 
i regimi faseisti 

Rimpatriate 
dalla RDT 

le ultime salme 
di caduti italiani 
Con un rito militare e re-

ligioso si e svolta a Roma, 
nella caeerma oGandinw del 
primo reggimento granatieri 
di Sardegna, la cerimonia per 
la consegna simbolica, da par
te della Croce Rossa taliana 
al Commissariato generate per 
le onoranze caduti in guerra. 
dell'ultimo contingente di 746 
salme di militari italiani ca
duti nella Germania orienta
te durante la seconda guerra 
mondiale. 

Due corazzieri hanno depo-
sto una corona di alloro in-
viata dal Presidente della Re
pubblica; altre due corone di 
alloro sono state inviate dal 
presidente del Consiglio e dal 
ministro della Difesa. 

Gli oratori hanno ringrazia-
to la Croce Rossa della Re
pubblica Democratica Tede
sca che ha reso possibile il 
rimpatrk) dei nostri Caduti 
svolgendo una intensa opera 
di collaborazione con la CRI 
e con il Commissariato gene
rate per te onoranze ai Caduti. 

DOPO L'AMBIGUO RISULTATO ELETTORALE NELL'ULSTER 

Tentativo inglese di mediazione in Irlanda 
II premier dell'EIRE, Cosgrave, a Londra per esaminare con Heath le prospective coesi-

stenziali fra i due Stati e tra i cittadini protestanti e quelli cattolici al Nord 
n « l «n«trn m m t n A n i l M U ' della rivendicazione nazicns 
Ual nottro cornspondente ; Usta repubDHcana (sconfitta 

militare dell'IRA) e la restau-
BELFAST, 2. 

I dirigenti inglesi stanno 
considerando Ia possibilita di 
restaurare la «pace» m Ir
landa. alia luce dell'ambiguo 

| (e per loro deludente) risul-
tato delle recent! elezioni po-
litiche per la nuova Assem-
blea deUUlster. 

II premier Heath ha rice-
vuto oggi al n. 10 di Downing 

razione in entrambe le parti 
l del paese. 
I II ministro inglese per il 
I Nord Irlanda Whitelaw. ha 
i frattanto aperto. a Belfast, te 

consultazioni con i vari espo-
; nenti politici locali per giun-
i gere a formare il nuovo go-
! vemo regionale. Londra favo-

risce una coalizione fra gli 
Street, il Primo ministro del- j unionlsti-^onservatori deU'ex 
l'EIRE, Cosgrave. col quale ha 
esaminato le prospettive coe-
sistenziali fra i due Stati ir-
Iandesi e fra protestanti e 
cattolici al nord, 1'intensifica-
zione degli scambi e della coo-
perazlone, un quadra economi
co a unitario» sotto 1'egida 
della Gran Bretagna. La coa
lizione governativa di Dubli-
no, da tre mesi In carica, ha 
giA dato i piu amp! segnl di 
collaborare col disegno gene
rale di Londra, 11 cui obiettl-
vo rlmane la Hquldazlone 

premier Faulkner (23 seggi) 
e i socialdemocratici cattolici 
di Gerry Fitt (19 seggi) con 
I'apporto di forze centriste 
come TAlIeanza (8 seggi) sul
la quale hanno confluito 1 vo
ti protestanti e cattolici. In 
questo modo si realizzerebbe 
quella tc partecipazione al po
tere » che dovrebbe soddisfare 
la attesa pluridecennale della 
opposlzione e servire a «pa-
clficaren te popolazlonl catto-
llche. Ma 1'operazlone si pre
sent* molto aleatorla perch* 

i gruppi revan.seisti protestan
ti staccatisi dal vecchio par
tito unionists (gii ultras di 
Paisley e Craig) si oppongo-

j no a qualunque compromesso. 
| forti del fatto di aver con-

quistato alle urne la mag
gioranza relativa (27 seggi). 
II futuro. percio. continua ad 
essere molto incerto. Con la 
imminente stagione delle 
« marce orangiste » (le asso-
ciazloni corporative che espri-
mono 1'ideologia e il fanati-
smo dei « tealisti» protestan
ti) ci si pud attendere un au-
mento della tensione. Frattan
to. per 11 popolo cattolico, 
tuttora assediato nei ghetti 
occupati militaxmente, niente 
e camblato. Tutti 1 motlvl di 
insoddisfazione soctele (dlsoc-
cupazlone, mlaeria, penuria di 
alloggl. diniego dei dirlttl ci
vil!) sono rlmastl Jn&sooltati, 
e Tunica rlsposta, da quattro 
mnnl, A venuta sui terrene 

della repressione (campi di 
concentramento, perquisizioni. 
arresti. torture e provocazio-
ni). Solo quando ci ei trova 
a diretto contatto con l'aspra 
e confusa realta dei ghetti 
nord irlandesi si comprende 
davvero quale sia il divario 
che ancora separa queste 
aree del «sottosviIuppo» da-
gli astratti modelli efficienti-
sti con cui Heath e Cosgrave, 
Whitelaw e Faulkner cercano 
una soluzione di compromes
so. I tempi stringono. Londra 
deve • fare in fretta perch* 
non pud permettersi di impe-
gnare aH'inrinito il suo eser-
cito in un impossibile compi-
to di polizia della regione ri-
belle, 

Un soldato e morto in uno 
scontro a fuooo la scoraa not-
te a Belfast, mentre una se
rie di lncidenti ed esploslonl 
si sono verificatl in altre loca-
lita, fra cui Derry. 

Antonio Bronda 

BOGDAD, 2. 
Stamani nella moschea di 

Yarmuk, quartiere della ca
pitale irachena, si sono svolti 
in forma solenne, con gli ono-
ri militari. i funerali del mi
nistro della difesa, generale 
Hammad Shihab. attirato in 
un tranello e assassinato da 
un gruppo di congiurati di
retti dal capo dei servizi di 
sicurezza dell'Irak, Nazim 
Kazzar. Come abbiamo rife-
rito ieri. Kazzar «e tutti i 
membri della sua cricca — 
ha detto la radio irakena — 
sono stati arrestati ed avran-
no la punizione che merita-
no». 

II gen. Shihab. esponente del 
Partito socialista arabo Baas, 
era membro del Consiglio del
la Rivoluzione ed aveva avuto 
parte attiva nel colpo di stato 
del luglio 1968 che porto il 
Baas al potere. Aveva assunto 
la carica di ministro della di
fesa nel 1970. Ai funerali ha 
partecipato. in rappresentanza 
del Capo dello Stato generale 
Ahmed Hassan El-Bakr. il vi-
cesegretario del partito Baas 
irakeno. Saddam Hussein Ta-
kriti. 

Sui particolari della rongiu-
ra non si hanno finora nuovi 
element!, oltre quelli gia tra-
smessi ieri da Radio Bag
dad. Shihab e il ministro degli 
interni Gheidan. come si ricor-
dera. erano stati invitati ad 
un banchetto da Nazim Kaz
zar; durante il banchetto. pe
rt. i fedeli di Kazzar avevano 
arrestato i due minlstri. Vistisi 
successivamente scoperti, i 
congiurati hanno tentato di 
fuggire portando con se i pri-
gionieri in ostaggio: a Zarba-
tia. a 5 km. dal confine con 
ITran. sono stati raggiunti e 
prima di essere catturati han
no assassinato Shihab e ferito 
Gheidam. Anche un ufficiale 
di polizia e uno dell'esercito. 
fedeli al governo. sono rimasti 
uccisi nel corso della spara-
toria. 

II fatto che i congiurati sia-
no stati bloccati mentre fug-
givano in direzione della fron-
tiera iraniana. lascia chiara-
mente intendere — e radio 
Bagdad, del resto. e stata ab-
bastanza esplicita in proposi-
to — che il complotto contro 
il governo irakeno sia stato 
ordito con la complicity o 
quanto meno con I'assenso 
delle autorita di Teheran. 

Non bisogna dimenticare 
che 1'Irak occupa una posizio-
ne particolarmente delicata 
nello scacchiere mediorienta-
le: ricco produttore di petro-
lio. l'anno scorso ha naziona-
lizzato la potente compagni a 
occidentale Irak Petroleum 
Company, assestando un duris-
simo colpo asli interessi impe-
rialisti; si affaccia su] Golfo 
Arabo-Persico. cuore di ima 
delle zone petrolifere e stra-
tegiche piu « calde» del mon-
do e piu che mai centra degli 
intrighi dell'lmperialismo; e 
sovernatr* da una coalizione 
di forze progressiste, costitui-
ta dal Partito Baas, dal Parti
to democratico curdo e dal 
Partito comunista, e segue 
una politica di trasformazioni 
social! e di amicizla e stretta 
cooperazlone con 1'URSS e con 
1 Paesi socialist!. 

Che parte abbla. In questo 
quadro, 11 regime iranlano 

non e difficile comprenderlo 
se ci si rifa all'intervista rila-
sciata nel maggio scorso dallo 
Scia al settimanale americano 
Newsweek. Sottolineando con 
enfasi l'acquisto di armi ame-
ricane per un cifra aggirante-
si sui tre miliardi di dollar! 
(in un Impero il cui popolo 
e in condizioni di miser ia e di 
fame), Reza Pahlevi ha riven-
dicato esplicitamente per 
l'lran il ruolo di «gendarme 
del Golfo Persico» e «garan-
te» dei rifornimenti petroli-
feri all'Occidente; come tale 
ha offerto armi e protezione 
al Kuwait e agli Emirati del 
Golfo, ha occupato tre isolette 
arabe sullo stretto di Ormuz 
(dove il Golfo si riduce ad 
una strozzatura) ha intensifi-
cato la campagna di provoca-
zioni contro 1'Irak. 

Pra i due Paesi le relazionl 
sono tese dal 1969 (e rotte dftl 
1971), quando Teheran-abrogo 
imilateralmente Paccordo (sti-
pulato ancora in epoca v Ingle
se ») sui diritti di navigazio
ne nelio Shatt-el-Arab, l'estua-
rio del Tigri e dell'Eufrate 

Dopo I'uccisione 

del col. Allon 

Minacciose 
dichiarazioni 

in Israele 
BEIRUT, 2 

I giornali e i servizi di si
curezza israeliani sono oggi 
concord I nell'attribuire a 
titerroristi arabi» l'uccis,ione 
ieri notte a Washington del-
Taddetto aeronautico di Tel 
Aviv, col. Allon. Finora nessu-
na organizzazione palestinese 
si e assunta la responsabilita 
dell'omicidio. ma secondo il 
giomale di Tel Aviv Haaretz 
la radio «Voce della Palesti-
na», che trasmette dal Cairo, 
avrebbe affermato che «tre 
giorni dopo l'assassinio di 
Mohamed Boudia a Parigi da 
parte del servizio di spionag-
gio sionista. e stato giustizia-
to il col. Allon, e questa e la 
prima esecuzione di respon-
sabili sionisti negli USA*. 
Commentando queste affer-
mazioni, 11 quotidiano ufficio-
so Maariv scrive stamani: 
< Non restera invendicato il 
sangue di uno dei nostri mi-
gliori piloti». 

In una breve cerimonia 
svoltasi aU'arrivo della salma 
a Tel Aviv, il ministro della 
difesa gen. Dayan ha detto 
dal canto suo che te forze ax-
mate si lmpegnano «a sco-
prire i terroristi dovunque si 
trovino e a fare tutto 11 pos
sibile per liquidare il movi
mento terrorlsta ». Dal canto 
loro, le autorita americane ri-
fiutano per ora di far ipotesl 
o trarre conclus'.onl sui de-
litto. 

Oggi, diverse formazloni dl 
aerei israeliani hanno sorvo-
Iato le zone di confine del Li-
bano meridlonale; analoghi 
sorvoli, ma meno masslccl, 
erano stati denunciatl nei 
gloxnl soorsl. 

WASHINGTON, 2 
Gli Stati UniW hanno bru-

scamente aumentato il nume
ro dl incursionl dei caccia del
la loro aeronautica militare 
contro il territorio cambogia-
no. Lo ha annunciate oggi 11 
dipartimento della difesa sta-
tunltense, precisondo che gli 
attacchl degli aerei caccia tat
tle!, mantenutisi sui ritmo dl 
150 attacchi glornalleri fino 
alia settimana scorsa, sono ora 
saliti ad una cifra dell'ordine 
delle «due centinaia». 

II Presidente Nixon ha fir
mato ieri sera le leggi che 
contengono l'emendamento di 
compromesso che stabillsce la 
data del 15 agosto per la fi
ne dei bombardamentl sulla 
Cambogia. All'atto della fir-
ma, Nixon ha fatto alcune 
gravl dichiarazioni, afferman-
do che se la pace non sar& 
stata raggiunta entro ii 15 
ngosto egli chledera al Con-
gresso «1'autoritft necessaria 
che possa aiutarlo a raggiun-
gere» i suoi obiettivi in In-
doclna. Cioe, altri fondi per 
altri bombardamenti. 

«Rlntengo — ha ancora dl-
chiarato Nixon — che cio 
(una stabile soluzlone in Cam
bogia) possa essere assicura-
to nella misura in cui man-
terremo una ragionevole fles-
sibilita nella nostra politica, 
e 1'essenziale appoggio aereo 
non sara stato revocato uni-
lateralmente mentre sono in 
corso delicati negoziati». 

La teoria del «delicati ne
goziati » in corso e stata riaf-
fermata da alti funzionari go-
vernativi, i quail hanno det
to ad esponenti del Congres-
so che «sforzi diplomatic! a 
largo raggio» sono in corso 
per promuovere una soluzlo
ne politica in Cambogia, pos-
sibilmente entro la fine del-
restate. Gli stessi funzionari 
hanno detto che, nel quadro 
di questi «sforzl», Washing
ton ha informato Pechino, Ha
noi e Mosca dl aver deciso 
dl accettare il princlpe Siha-
nuk come parte di futuri ne
goziati che comprendano an
che il dittatore fantoccio Lon 
Nol. La a decisione» di Wa
shington, che non sembra sia 
stata-affatto discussa con 11, 

: regime< di iPhnom Penh, • di! 
' cui si conferma cosi ancora 
una volta il carattere dipen-
dente e il nessun peso poli
tico, sembra intesa soprattut-
to a dare una parvenza di le-
galita a questo regime, che 
si regge solo coi bombarda
menti americani, piu che a 
riconoscere la legalita del go

verno reale (GRUNK) e del 
Fronte unJto (FUNK). 

In perfetta anche se casua-
le colncidenza con queste ma-
novre, il princlpe Norodom 
Slhanuk, capo legale dello 
Stato cambogiano, in una ln-
tervlsta concessa a Bucarest, 
dove si trova attualmente in 
visita, al New York Times, 
ha smentito che il governo 
reale o le forze della resi-
stenza all'lnterno della Cam
bogia abbiano avvlato negozia 
tl con Lon Nol o con «po-
tenze esternew. La stessa af-
fermazione e stata fatta da 
Ieng Sary, rappresentante per-
manente presso Slhanuk delle 
forze interne di resistenza. 

Sihanuk ha rivelato che In 
un telegramma inviatogll mar-
tedi scorso il vice primo mi
nistro del GRUNK Kieu Sam-
phan, che dirige la lotta ar-
mata e politica all'interno del
la Cambogia, afferma che do
po che Nixon ha resplnto le 
proposte dl pace di Sihanuk 
non ci saranno nuove propo
ste. La parola e dunque a Ni
xon. 

* »* 
HANOI, 2 

Una delegazione dl partito 
e di governo della RDV, gui-
data dal primo segretario del 
partito dei lavoratori Le Duan 
e dal Primo ministro Pham 
Van Dong,' si rechera 1'8 lu
glio in visita a Mosca. Scopo 
della visita, informa l'agenzia 
di notizie vietnamita, sara 
quella dl cementare i legami 
di amicizla con l'URSS e di 
ottenere un aiuto economico 
per la rlcostruzione del Viet
nam. 

Un mese fa la delegazione 
si era recata a Pechino ed ave
va poi visitato la Mongolia e 
la Corea. 

L'agenzia di notizie vietna
mita annuncia anche che la 
marina americana ha comuni-
cato di aver portato a termi-
ne le operazioni di sminamen-
to dei porti dl Haiphong. Hon 
Gal e Cam Pha, ma precisa 
che gli USA non hanno anco
ra adempiuto a tutte le clau-
sole degli accord! di Parigi 
che obbligano gli Stati Uni-
ti a sminare anche i corsi di 
acqua interni, fiumi e canali. 

II Quandoi Nhandan, glor-
nale dell'esercito,:' dal, carito 
suo denuncia 1 pianl di Sai
gon per un attacco contro le 
zone libere degli altipiani cen
trali, e particolarmente nella 
provincia di Kontum, nel Viet
nam del Sud. Saigon, dice il 
giomale, ha concentrato a 
questo scopo 18 battagllonl dl 
fanteria e corazzati. 

E' uscito il fascicolo n. 42: 
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Dopo il fallimento della rivolta militare del 29 giugno 

Allende invita la DC ad una azione 
che sconfigga I'offensiva reazionaria 

. II govemo chiede a tutte le forze democratiche di approvare I'introduzione dello « stato d'assedio » per salvare le istituzioni 
ed e vita re la guerra civile - Necessario chiarire i rapporti dei mi litari ribelli con i circoli politici ed economici sovversivi 

ACCORDO FRA IL GOVERNO E I MINATORI DI «EL TENIENTE»» 
Dal nostro corrispondente 

SANTIAGO DEL CILE, 2. 
Un comunicato del gover-

no aaflerma: «Ogni clttadino 
deve essere coscente che il 
pae^e e alle soglie dl una guer
ra civile per evitare la quale 
1'impegno del govemo e to-
tale». «Govemo e forze ar-
mate — prosegue il comunica
to — hanno provveduto a 
controllare la situazione uti-
lizzando i meccanlsmi legali 
vigenti, pero a nessuno pub 
sfuggire che di fronte alia 
estrema gravita del momento 
che si vive, l'esecutivo neces
sity delle facolta concesse 
dalla dichiarazione dello sta-

La stampa 
sovietica 

sottolinea 
i successi 

della coesistenza 

Dalla nostra redazione 
- MOSCA, 2. 

Progrcsso della politica ge* 
nerale di coesistenza pacifi* 
ca. rapporti con gli USA e la 
Francia. esame della situa
zione europea alia vigilia del-
l'apertura dei lavori della 
conferenza di Helsinki, de-
nuncia di « punti caldi» pre-
senti nel mondo (Indocina e 
Medio Oriente): questi, oggi. 
i temi principali di numerosi 
commenti sovietici diffusi 
dalla Radio, dalla TV e dal
la stessa « Pravda > 

L'organo del PCUS consta-
ta che nel mondo si sono ve-
rificati «important! cambia-
menti > e cita. come valido 
esempio di collaborazione, i 
recenti viaggi di Breznev ne-
gli Stati Uniti e in Francia, 
che sono stati approvati «da 
tutte le forze amanti della 
pace». II giornale ribadisce 
quindi la validita delle scel-
te di politica f,eslera adotta-
te dal governo e dal PCUS 
nei confronti degli USA e sot
tolinea che «l'accordo anti-
atomico raggiunto con gli 
americani, deve essere con
siderate come un'importante 
azione sulla via della elimi-
nazione della minaccia di 
guerra nucleare ». 

Ma. di fronte alia politica 
di coesistenza e di pace, si 
trovano ancora alcuni «punti 
caldi > che minacciano il 
mondo: Vietnam e Medio 
Oriente. E* quindi necessario 
operare — prosegue il gior
nale — perche nell'Indoclna 
vengano rispettati gli accordi 
e perche i popoli di quella 
parte del mondo possano vi-
vere in pace. • 

Per quanto riguarda il Me
dio Oriente. la « Pravda ». ri-
portando quanto gia scritto 
nel comunicato sovietico-ame-
ricano anche a proposito dei 
diritti dpi popolo palestinese, 
sottolinea che. nel corso dei 
colloqui Breznev-Nixon la 
parte sovietica ha ribadilo 
che «• una giusta soluzione del 
problem a del Medio Oriente 
si avra solo con i'evacuazio-
ne degli israeliani da tutto il 
territorio arabo occupato e 
col conseguente rispetto dei 
Iegittimi diritti degli Stati e 
dei popoli vittime dell'ag-
gressione. 

Carlo Benedetti 

to d'assedio, le uniche che 
psrmettono di operare con 
oggettivita e rapldita per sof-
focare una situazione che 
l'esercito nel suo bollettino 
n. 56 hrt definite come delitto 
di cospirazione ». 

Rivolgendosi alia Democra-
zia Cristiana che con i suol 
parlamentarl decide dell'eslto 
del voto sulla rlchesta del go
verno, il comunicato conclu
de: «I settori autenticamente 
democratici che hanno dichia-
rato pubblicamente una posi-
zione di appoggio al regime 
costituzionale e di condanna 
di qualsiasi atto sedlzioso da 
qualsiasi parte provenga deb-
bono essere conseguenti con 
le loro dichiarazioni e assu-
mere la responsabllita storl-
ca di definirsi nei fatti colla-
borando con il governo nella 
sua decisione di salvaguarda-
re la normalita istituzionale ». 

D'altro canto ii ministro 
della Difesa informa che il 
governo compie «gli atti ne-
cessari per chiarire la porta-
ta esterna alle forze armate » 
degli avvenimenti del 29 giu-
gno alio scopo di colpire le-
galmente tutti i responsabill 
e garantire la normalita del 
regime costituzionale contan-
do sul « pieno appoggio degli 
istituti armati e delle forze 
dell'ordine». Cid che infatti 
e icidispensabile chiarire sono 
i rapporti di diversa Indole 
esistenti tra il gruppo mili
tare sollevatosi e i circoli po
litici ed economici cileni in-
teressati a rompere la legali
ty costituzionale. Si sa che 1 
massimi dirigenti del movi-
mento di estrema destra « Pa-
tria e liberta », tra cui Tex 
presidente della Unione degli 
agrari cileni, si sono rifugiati 
nell'ambasciata dell'Ecuador 
chiedendo asilo politico. E in 
diversi modi si e compromes-
so politicamente con il solle-
vamento militare, 11 Partito 
nazionale. Si attendono risul-
tati dal processo In corso di 
istruttoria da parte della giu-
stizia militare, sui responsa-
bili diretti dei fatti avvenuto 
la mattina di venerdl scorso. 
ma e al di la di loro che e 
necessario colpire per evitare 
che situazioni del genere si 
ripetano. 

In tutto il paese £ in fun-
zione gia da quattro' giorni 
Io stato d'emergehza. A San
tiago l'attivita cittadina se
gue il suo corso normale, in-
terrotta solo dal coprifuoco 
in atto dalle 23 alle 6.30 del 
mattino. Anche stamane i 
giomali sono apparsi ampia-
mente censarati 

Si e virtualmente risolta la 
agitazione, mantenuta artifi-
cialmente in piedi per motivi 
politici, di alcune categorie 
della miniera di rame «El 
Tenientew. La formula accet-
tata e esattamente quella of-
ferta dal govemo un mese e 
piii fa all'inizio dello sciopero: 
una somma una tantum, au-
menti salariali collegati agli 
aumenti di produzione. oltre 
naturalmente, il riassetto del
la retribuzione al cento per 
cento delle variazioni del co-
sto della vita, cosl come per 
tuti i lavoratori cileni, ma 
niente scala mobile su quel 
riassetto come richledeva la 
minoranza mantenuta in scio
pero. II fatto e che da molte 
settimane, nonostante l'inten-
sa mobilitazione propagandi-
stica del partiti di opposizio-
ne, le provocazioni e le pres-
sioni di ogni tipo, la produ-
zione della grande miniera era 
gia molto viclna alia norma
lita. Inoltre il fallimento del 
tentativo di colpo di stato 
aveva reso l'episodio di a El 
Teniente» anacronistico per 
gli stessi interessi politici rea-
zionari che lo avevano fatto 
sorgere e poi, giomo per gior-
no, mantenuto in vita. 

Guido Vicario 

SANTIAGO - II ministro degli esleri cileno, Orlando Letellier, mostra I danni provocati nel 
palazzo presidenziale dalle arm! del gruppo d militari sedizlosi 

Anche 
I'Ecuador 

chiede 
la riforma 
dellOSA 

LIMA, 2 
Anche l'Ecuador ha chlesto 

una profonda trasformazione 
deH'Organizzazione degli Sta
ti americani. Intervenendo al-
l'apposita riunlone dell'OSA In 
corso a Lima, 11 rappresen-
tante del governo ecuadorla-
no. Ramiro Sllva del Pozo, ha 
prospettato una modifica so-
stanziale del sistema di coo-
perazione inter-americano che 
dovra basarsi sui principi del 
non-intervento, dell'autodeter-
minazione, dell'eguaglianza 
giurldica fra gli Stati, del ri
spetto dei diritt) umani. 

Il delegato di Quito ha an
che ausplcato un rafforzamen-
to dell'unita latino-americana 
ed ha chlesto agli Stati Uniti 
di assumersi l'lmpegno di 
« una partecipazlone costruttl-
va all'OSA»: «Vogliamo tra-
sformare l'OSA — ha infatti 
detto Silva del Pozo — per 
rendere possibile una coesi
stenza internazionale senza 
egemonie e influenze unilate
ral! che recano pregiudizlo al
ia dignita ed alia sovranita 
dei Paesl ed impediscono la 
realizzazione di azioni multila
teral i che rafforzlno l'egua-
glianza giurldica delle nazio-
ni». 

Forte dell'appoggio popolare espresso dalla continuazione dello s ciopero generate 

URUGUAY: L'OPPOSIZIONE CHIEDE 
LE DIMISSIONI D! BORDABERRY 

II «Frenfe amplio», il Partilo nazionale e un rilevanfe setlore di quello Colorado (cui appartiene il presi
dente golpisla) hanno cosfifu'fo un comilalo congiunlo • Confrappongono alio scioglimenlo del parlamenlo 
la richiesla di un governo di coalizione nazionale e la revoca del bando alia Convenzione sindacale 

Visita ufficiale di quattro giorni 

Kossighin a Vienna 
Coiioqui con il Presidente Jonas e con il cancel-
Here Kreisky • Prevista la firma di due accordi 

' stro per il commerclo estero" 
Kusmin. da altl run^ionarl, 
sta tali e da esperti economici. 

Subito dopo l'arrivo Kossi
ghin e stato ricevuto dal pre
sidente della repubblica au-
striaca Franz Jonas. II diri-
gente v.viptico avra oggi e do-
rr.am * cnnver^zionl di lavo-

; VIENNA, 2 ' 
- II presidente del consigllo 

dei mimstri deH'URSS. K»s 
sighin. e giunto oggi a Vien 
na per una visita ufficiale di 
quattro giorni, che risponde 
ad un invito formulato nel 
1967. durante la visita ufficiale 
del cancelliere austriaco Klaus ( 
a Mosca Kossighin, e accom i ro» col cancelliere Kreisky, 
pagnato dalla figlia Ludmilla 
Gvisciani (il cui marito e pre
sidente deiristituto interna 
zionale di analisi applicala 
dei sistemi. con sede a Vien
na). dai presidente de! consi-
glio dei mmistri del Turkme
nistan. Orasmuchamedov. dal 
vice ministro degli esteri Se-

assistera al varo di una nuo-
va nave costruita dai cantlert 
di Korneuburg (Austria Infe
riors per la flotta sovietica 
del Danubio-Mar Nero; visl-
tera I'mdustrla siderurgica 
« Voest » a Lin2 e firmera due 
accordi. uno sui traffico stra-
dale e 1'altro sui rapporti cul-

mionov. dal primo vice mini- i turali 1973 1075 tra I due paesi. 

Naufraga per la frefta del leader di Tripoli la progetfata unione ? 

Dissidio fra Gheddafi e Sadat 
sulla fusione libico-egiziana 

l dirigenti del Cairo insistono per una procedura graduate e per tappe — Interrogate suirattnri-
smo polemico del Presidente libico al Cairo, dove h stato raggiunto dal suo Primo ministro Jallud 

CAIRO, 2. 
Le dimensioni del contrasto 

fra Sadat e Gheddafi sulle 
modalita e sui tempi di attua-
sione della progettata unione 
libico-egiziana appaiono sem-
pre piu chiare. Due giorni 
dopo le polemiche dichiara
zioni pubbliche di Gheddafi, 
che accusava il gruppo dirt-
gente egiziano di scarso in-
teresse aH'unificazione, e ve-
nuta la risposta dellTJnione 
socialista araba, il cui or.»a-
no dirigente si e riunito i-ot-
to la presldenra di Sr/Jat, pre-
sente anche Gheddafi. ebbe-
ne, la maggisranza de^h ,n-
tervenuti alia riunione si e 
pronunciata contro una fu
sione totale ed effettiva dei 
due paesl (il progetto preve-
de che la fusi.:ne awen^a ii 
primo settc'nbrs). 

La maggior parte degli ora-
tori ha chlesto una unifica-
zione graduale e per tappe. 
Dai resoconti del giomali ap-
pare che i dirigenti egiziani 
guardano con qualche sospet-
to alle vlcende della « rivolu-
lione culturale» proclamata 
i a Gheddafi in Libia 11 16 

rile scorso non solo per 

Iottare contro la burocrazia. 
ma anche per combattere «il 
putridume esistente nelle 
ideologic Importate, nel pen-
siero reazionario. nel pensie-
ro capitalista, ebraico e co-
munlsta ». e affinche « preval-
ga 11 solo penslero vero. che 
deriva dal santo Coranow La 
impresa e affidata a duemi-
la «comitati del popolo» 
che Gheddafi vorrebbe Isti-
tuire anche in Egitto dopo la 
fusione. 

II Presidente libico ha pre-
so la parola nella citata riu
nione per respingere 1'even-
tualita di un'uniflcazione per 
gradi. Secondo lui. cun'unio-
ne che si limitasse ai settori 
cultural!, economici, militari 
e politici recherebbe in se i 
germ! del fallimento, nella 
misura in cui le parti manter-
rebbero la loro distmta fisio-
nomia statales. 

Gheddafi ha pol rinadito le 
sue tesi in un Inrortro di 
quattro ore con un «nuppo di 
giornalisti egiziani. Fgli ha 
anche afTermato cha 11 suo 
governo 6 sottopos*o n pres-
sioni, all'Interno del paese, 
affinche volt! le spalle al-

I'Egitto ed ha accusato la 
stampa egiziana di tacere su-
gli sviluppi delta situazione 
hbica, inclusa la • rivoluzio-
ne culturale»: della Libia, ha 
detto. si occupano piu e me-
glio I giomali inglesi di quel-
II egiziani La Libia — ha 
detto ancora Gheddafi — e 
in contrasto con altri paesi 
arabi a causa dell'Egitto: 
«Noi — ha aggiunto — non 
vogliamo perdere la fiducia 
in voi... Voi perd ci state im-
ponendo 1'isolamento ». 

Gheddafi si trova al Cairo 
dal 22 giugno. VI giunse ina-
spettatamente e da allora ha 
svolto una attivita piuttosto 
intensa nvelando pubblica-
mente, in conferenze stampa 
e In riunioni politiche. I'esi-
stenza di un grave contrasto 
con Sadat, a] cui govemo non 
ha dawero risparmiato crl-
tiche, sia per quanto riguarda 
la progettata fusione sia per 
quanto riguarda I suoi rap
porti con paesi arabi come l'A-
rabla Saudita, Kuwait e per-
sino la politica interna. Sa-
bato scorso. d'altra parte, e 
arrive to al Cairo anche il nu-
mero due del regime libico, 

II Primo ministro Jallud, e 
cid non ha fatto che accre-
scere gli interrogativi che 
gia correvano a proposito del
la presenza e deU'attivismo 
di Gheddafi nella capitale e 
giziana. Non si capisce bene 
cosa stia accadendo, si nota 
negli ambienti diplomatici, 
ma quel che e chiaro e che 
la fusione e per il momento 
accantonata. 

Un'altra cosa che sembra 
chiara — stando alle Infor-
mazioni della stampa egizia
na — e che Sadat Jncoraggia 
Gheddafi a rivelare il contra
sto con lui. I «colloqui fran-
chi e circostanziati» del lea
der libico con le organizza-
zioni politiche e popolari egi-
ziane sono stati voluti pro-
prio da Sadat, secondo quan
to afferma il giomale Al Gu-
murhia, che scrive: « n Pre
sidente Sadat ha chlesto al 
Presidente Gheddafi di tene-
re durante la sua visita a] 
Cairo una serle dl riunioni 
per rlspondere alle richleste 
di chiarimenti' da parte di 
Istituzioni politiche e del cit-
tadinl in merito all'unlone 
totale ». 

MONTEVIDEO. 2 
Prosecuzione dello sciopero 

generale per il sesto giomo 
consecutivo ed iniziativa dei 
partiti politici per contrasta-
re con l'arma dell'azlone le
gale il colpo di stato da una 
parte; inasprimento delle mi-
sure repressive, nuove minac-
ce contro i lavoratori ed im-
posizione della censura piu 
totale su tutti gli organ! di 
informazione dall'altra par
te. Queslo il quadro della si
tuazione in Uruguay dove il 
.regime uscito dallo sciogli-
mento del parlamento. decre-
tato mercoledl scorso, e ben 
Iungi dall'essersi assestato: le 
sue misure. tra cui Io sciogli-
mento della Convenzione ge
nerale del lavoro, l'arresto di 
alcune centinaia di sindacali-
sti e dirigenti politici e la 
minaccia di migliaia di licen-
ziamenti, non hanno plegato 
1'opposizione, anzi si pud di
re che abbiano in primo luo-
go accentuato 1'isolamento in 
cui si trovano il presidente 
dittatore Juan Maria Borda-
berry ed 1 settori dell'eserci-
to che 1'appogglano, ma che 
— a parere di molti osserva* 
tori — sono divisi fra loro. 

La situazione e tale che in 
un breve dispaccio dell'agen-
zia Prema latino (breve a 
causa della censura) si affer
ma che «Montevideo vive 
neirattesa di nuovi e dram-
matici avvenimenti nella Io^ 
ta che oppone al govemo i 
settori popolari uruguayani n. 
Nonostante la carenza di in-
formazioni e infatti certo che 
la pressione delle masse po
polari, delle organizzazioni 
sindacali che operano nella 
clandestinita e dei partiti di 
opposizione ha raggiunto or-
mai una consistenza tale da 
costringere le forze golpistr. 
a scegliere: tomare indietro 
e negoziare oppure anivare 
ad uno scontro violento 

Per ora la pressione deirop-
posizione sembra mirante a 
favorire la prima soluzione. 
Alio sciopero generale, che 
mostra con evidenza ai golpi-
sti la loro impossibilita dl go-
vemare. si aggiunge infatti 
una iniziativa di cui e stata 
data notizia oggi da fonti vi-
cine al partito democratico 
crlst!ano, che fa parte della 
coalizione delle sinistre del 
Frenle amplio: I partiti dl op
posizione intendono denun-
ciare alia suprema corte dl 
giustizla il potere esecutivo 
e personalmente Juan Maria 
Bordaberry per aver violate 
la costituzione sciogliendo il 
parlamento. Le stesse fonti 
hanno aggiunto che 1'inlzlati-
va e staU> presa dal Partito 
democratico cristiano ed ha 
Incontrato 1'appoggio anche 
del Partito nazionale e della 
corrente «Unita e riforma J» 
del Partito Colorado i\\ par
tito dl Bordaberry), dlretta 
da Jorge Battle Ibanez. I par
titi di opposizione hanno an-
ch" costituito un comitate 
con giunto incarlcato di tro-
vare una soluzione pacifica 
per la revoca del bando che 
ha col pi to la Convenzione 

Secondo il comitate con-
giunto la base dl una soluzio
ne della crlai potrebbe rlsle-

dere nelle dimissioni di Bor
daberry, nella ricostituzione 
della CNT e nel ritorno ad 
un regime costituzionale con 
un govemo comprendente 
rappresentanti deH'opposizIo-
ne. dei lavoratori e delle for
ze armate. Intanto il Frente 
Amplio ha pubblicato un co
municato in cui afferma che 
il colpo di forza In Uruguay 
ha « proionde relazioni con il 
contesto internazionalen; onon 
a caso — aggiunge il comuni
cato — il colpo di forza e 
avvenuto simultaneamente al 
fallito tentativo di ribellio-
ne in Cile contro il presiden
te Allende ». 

Soldi di 
Jimmy Hoffa 
nelle casse 

di Nixon 
NEW YORK, 2 

II settimanale amerlcano Ti
me parla, nel suo ultimo nu-
mero, di un nuovo scandalo 
in cui e implicata la Casa 
Bianca e che verrebbe ad 

aggiungersi al caso Watergate: 
II potente e corrotto sindaca-
to dei camionisti, che conta 
piu di due milion! di mem-
bri, avrebbe eseTCitato pres-
sionl su persone che aveva
no ricevuto prestiti dal sin-
dacato per raccogliere GOO 
mila dollar!, raeta dei quali 
sarebbe finita nelle casse del 
comitate per la rielezione 
del presidente Nixon. Secon
do Time il procuratore spe-
ciale Archibald Cox starebbe 
indagando in proposito. 

Circa i rapporti fra l'am-
ministrazione Nixon e 1'unio-
ne dei camionisti, occorre ri-
cordare che 1'ex presidente 
del sindacato James Hoffa, 
condannato nel 1967 per mal-
versazione e corruzione. fu 
liberate nel 1971 in seguite 
alia grazia presidenziale; gli 
fu tuttavia vietato di riassu-
mere la direzione del sinda
cato. Time precisa che secon
do alcuni sostenitori di Hoffa 
che collaborano con Cox, 
1'ex consigliere presidenziale 
Charles Colson avrebbe la-
sciato Intendere che le restrl-
zloni imposte ad Hoffa sareb-
bero state revocate In cam-
bio di un contribute finanzia-
rio al comitate per la riele
zione di Nixon. 

Circa gli sviluppi del caso 
Watergate, mentre la commis-
sione senatorial di inchiesu 
ha sospeso t suol lavori per 
alcuni giorni, aumentano le 
pressioni su Nixon perche ac-
cetti di testlmoniare. In una 
intervista alia televisione, il 
senatore democratico Hubert 
Humphrey, che era candidate 
democratico alia presldenza 
net 1968 nelle elezlonl vlnte da 
Nixon, ha affermate oggi che 
11 presidente dovrebbe com-
pari re dinnanzl ad un grand 
fury 

(Dalla prima pagina) 

tusiasmo, dunque, ma soprat-
tutto nello spirito internazio-
nalista che anima la CGIL e 
i lavoratori italiani. II con-
gresso in piedi salutava poi 
1'ex segretario della CGIL, 
compagno Agostino Novella, 
che veniva invitato alia pre-
sidenza. 

Subito dopo portava il sa-
luto dei lavoratori di Bari, 
dell'intera Puglia. il compa
gno Di Corato, segretario del
la C.d.L. di Bari, il sindaco 
della citta, Nicola Verola, il 
presidente della Fiera del Le-
vante Vittorio Triggiani, il 
presidente della Giunta re-
gionale pugliese Trisorio Liuz-
zi. In tutti questi interventi 
veniva ricordato il nome di 
Di Vittorio, un uomo — 6 
stato detto — alia cui me-
moria salgono la riconoscen-
za e il rispetto di tutti. II con-
gresso entrava quindi nel vi
vo. II compagno Luciano La
ma andava alia tribuna per 
tenere la rejazione, accolto 
da un caloroso prolungato 
applauso. 

Cosa si devono attendere 11 
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alia DC, 3 al PSDI e uno al 
PRI (ai socialist!, se entre-
ranno, dovrebbero spettare 
cinque minister!, piu la vice-
presldenza del Consigllo). I 
repubblicanl, comunque, han
no aumentato le loro pretese 
rispetto al passato, e proba-
bilmente si finira per accon-
tentarll, con l'assegnazione — 
oltre al tradizionale dicaste-
ro <t pieno» — anche dl un 
incarico senza portafoglio (pa
re che ne sia stato create uno 
su misura: 11 mlnistero del 
beni cultural!). Dovrebbero 
essere aboliti gli incarlchi mi
nisterial! della gioventu e 
della rappresentanza all'ONU. 
mentre sono in discussione 
anche quell! della riforma bu-
rocratica e della rlcerca scien-
tlfica. Per l'lncarlco dl sotto-
segrtario alia presidenza del 
Consigllo si fa il nome del sen. 
Adolfo Sartl, doroteo prove-
niente dal gruppo di Taviani. 

Dopo la riunlone con Ru
mor, I segretari della DC, del 
PSI, del PSDI e del PRI so
no stati assai riservati. De 
Martino ha detto che si ft 
trattato di un «primo esa
me», poiche un'altra riunlo
ne Eara" necessarla dopo le de
cision! del partiti. Fanfanl ha 
detto che Ton. Rumor ha svol
to una informazione sui crl-
terl che egli Intende seguire 
per la composlzione del gover
no; e la riunione ha avuto lo 
scopo di asslcurare al presi
dente incarlcato a Vapporto 
piU valido e piu convinto di 
tutti t partiti che hanno par-
tecipato alle discussiont pro-
grammatiche ». 

Sulla riunlone del quattro 
segretari non mancano, come 
e naturale, indiscrezioni di 
varia provenienza, e quindi 
talvolta non collimanti. Sem
bra che Rumor abbia sottoli-
neato la necessita che nel go
vemo siano presentl De Mar
tino. Moro e La Malfa. II se
gretario del PSI avrebbe ri-
sposto che la sua partecipa-
zione eventuale pud essere de-
cisa solo dal CC socialista, dal 
memento — tra 1'altro — che 
lo statute del PSI vieta il cu-
mulo della carica di segreta
rio del Partito con un incari-
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pa: la Repubblica federale te-
desca, con i trattati di Mosca 
e di Varsavla, ha accettato la 
realta europea del dopoguer-
ra e, con 11 a trattato fonda-
mentalen ha riconosciuto la 
RDT; grazie all'accordo qua
dripartite e stata dlsinnescata 
la pericolosa bomba di Ber-
lino ovest; tra 1'Onlone So
vietica e gli Stati Uniti si 
sono Instaurati, con i vertici 
di Mosca e di Washington, 
rapporti di coesistenza paci
fica e di cooperazione; una 
fitta serie di legami si e crea-
ta tra la stessa Unione sovie
tica e altri paesi socialist! e 
paesi come la Francia, la 
RPT e altri. 

Contemporanearaente, e non 
a caso, si sono aperte e con
clude positivamente le con-
sultazioni preliminari di Vien
na per la riduzione delle for
ze armate e degli armament! 
nell'Europa centrale 1 cui ne-
goziati cominceranno il 30 ot-
tobre prossimo. In questo mo-
do si pud dire che l'incontro 
dei 33 ministrl degli esteri, 
che si aprira domani, rappre-
«entera si un nuovo inizio per 
l'Europa, ma sara alio stesso 
tempo II coronamento di un 
processo che ha richieste an-
ni di sforzi e di impegno. 

Oltre cne nelle sedute ple-
narie della conferenza, I mi-
nistri degli esteri saranno im-
pegnatl ad Helsinki in una 
serie di incontri e contatti bi-
Iaterali destinati da una par
te ad appianare le divergen-
ze che sicuramente si mani-
festeranno e dall'altra ed al-
largare la rete di rapporti 
nuovi che si sono venuti 
creando. A quanto rlsulta il 
ministro degli esteri sovieti-
co Gromiko dovrebbe incon-
trarsi, tra gli altri, con 11 col-
lega britannico Douglas-Home 
(tra 1TJRSS e la Gran Bre-
tagna gli attuali rapporti so
no piuttosto tesi) e quello 
tedesco occidental, Walter 
Scheel, con i ministrl degli 
esteri della RDT Otto Winzer 
e dellTJngheria Janos Peter. 
Se awerra 11 colloqulo tra 
Scheel e Winzer, sara 11 pri
mo dei ministrl degli esteri 
dei due Stati tedeschi. Con 
Peter, invece, Scheel. secondo 
fonti giomalistiche, dovrebbe 
discutere II problema dell'in-
staurazlone di rapporti diplo
matici tra 1 due paesi. 

I primi ministrl degli este
ri sono cominclatl ad arri-
vare ad Helsinki tra sabato 
e domenlca, Insieme agli ol
tre 800 giornalisti che segul-
ranno I lavori della conferen
za. L'atmosfera e fiduciosa e 
ottlmista e cid, anche grazie 
al buon lavoro di preparazio-
ne svolto dai 34 ambascia-
tori. H documente da essl ap-
provate, frutto della buona 
volonta e di spirito dl com-
promesso, fissa per la confe-
ren» un ordlnt del fiorno 

II congresso della CGIL 
Paese, la socleta itallana dal 
sindacato, da questa forza che 
mal si era affacciata nel pas
sato con tanta perentorleta 
alia rlbalta della vita politica? 
A questa domanda dl fondo 
della relazlone Lama ha date 
rlsposte chiare e lnequlvoca-
bill. E' partito da un'anallsl 
attenta delle lotte dl questi 
anni per coglierne sia il gran
de valore che hanno avuto 
per le conquiste realizzate dal 
lavoratori, sia i limit!. La 
CGIL mostra sin dall'inlzio 
del congresso, come del resto 
In tutto 11 dibattito precon-
gressuale, dl non volersl fer-
mare a conslderazloni trlon-
falistlche, ma dl volere andare 
In profondita per ossolvere 
Jnteramente 11 ruolo di gran
de forza unltaria, democratl-
ca e antlfascLsta. 

La proposta politica avan-
zata dalla CGIL si fonda sul-
1'intreccio fra lotte per por-
tare I lavoratori occupati al 
mlglloramento delle condizlo-
nl di vita nella fabbrlca e 
nella socleta e loite per 11 
Mezzoglorno, l'cccupazione, 
1'agricoltura, le rlforme so
cial!. In questo modo 11 sin-

• dacato si fa « protagonista » 
di una politica dl rinnova-
mento dell'lntero paese, assu
me il Mezzoglorno come pro

blema centrale, si fa carlco 
delle esigenze non solo del 
lavoratori occupati ma anche 
delle forze piu emarginate, 
piu dlseredate come 1 dlsoccu-
patl, 1 vecchl o non ablll. In 
questo modo la classe operala 
assolve la sua funzlone na
zionale e democratlca. 

Questa trasformazione puo 
essere unlcamente conqulsta-
ta con la lotta delle forze 
della classe operala che 11 
sindacato rappresenta? E' 
questo un altro tema dl fondo 
che Lama ha posto al con
gresso. La risposta data nella 
relazlone e stata anch'essa 
precisa. Le forze della classe 
operaia sono grandl ma In
sufficient!; senza convergen-
ze dl tutte le altre forze ln-
teressate l'inverslone del mec-
canismo di sviluppo non pas-
sa per la resistenza dei grup-
pi della conservazlone. E' In 
questo quadro che Lama ha 
posto I problem! di fondo, lo 
avanzamento dell'unita, della 
generalizzazlone dei consign 
dei delegatl e dei consign dl 
zona avanzando precise pro-
poste perche l'lnsleme del mo-
vimento sindacale possa giun-
gere 11 piu rapidamente pos
sibile a quel grande appun-
tamento che 6 l'unita orga-
nica. •' 

Scontro per i minister* 
co ministeriale. La Malfa a-
vrebbe dichiarato di essere fa-
vorevole aH'assunzione dell'in-
carlco dl ministro del Tesoro, 
se pero De Martino entrera 
nel govemo. 

La sinistra dc dl «Forze 
nuove», frattanto, ha diffuso 
una nota con la quale rileva 
che certe informazioni sugli 
accordi programmaticl del VI-
minale a hanno generato per-
plessita,)). II gruppo di Donat 
Cattin afferma anche che le 
poslzioni della sinistra dc it si 
collegano al signiflcato che de
ve avere il ribaltamento della 
linea di centro-destrd, per il 
quale la sinistra dc si e battu-
ta nel corso di un anno »: «la 
veriftca rogrammatica (nella 
riunione della Direzione dc -
n.d.r.) dara modo di consta-
tare se si parte da un livello 
discreto o da un punlo 
basso ». 

DIREZIONE PSI u tlwloa, 
della Direzione socialista fr 
stata molto breve. De Martino 
ha svolto una relazlone sul-
I'andamento delle trattative al 
Viminale, rilevando anche I 
punti sui quali sono state 
mantenute delle rlserve (RAI-
TV e «ferrao» di polizia). 
Sulla sua relazione non vi e 
stata praticamente discussione. 
Soltanto Mancini ha preso la 
parola, per osservare che nel 
caso in cui il PSI decidesse di 
entrare nel governo, il Partito 
dovrebbe chiedere che la vlce-
presldenza del Consigllo re-
stasse una sola e venisse attri-
buita a un leader socialista 
(nei giorni scorsi si era par-
late dl vice-presidenze Nenni-
Saragat; e anche di vlce-pre-
sidenze De Martino-Tanassi). 

La sinistra socialista ha ri-
volto pubbllcamente una cri-
tica alia delegazione del PSI 
che ha partecipato agli in
contri del Viminale. per una 
questione di metodo e di so-
stanza. I Iombardlani lamen-
tano il fatto che non siano 
stati consultati alcuni degli 
«esperti» del PSI sulle varie 
questioni trattate nel corso 
del negoziato. Essi rilevano, 
in particolare, che Codignola 
non e state «in alcun modo 
presente ne consenziente» al- ' 

la definizione degli accordi 
che riguardano la scuola. 
«Questo vuol dire — rileva 
la sinistra socialista — che 
I'intera responsabilita per gli 
accordi siglati ricade sulla 
delegazione ». 

RElalONI S u a j c u n l de l t e m i 
che si trovano al centro del
la crisi di govemo, vi e sta
ta una presa di posizlone dal
le Regioni. I president! e i 
rappresentanti delle Regioni 
presenti al convegno di Ur-
bino sulla difesa dell'ambien-
te (erano rappresentati A-
bruzzo, Emilia-Romagna, Li-
guria, Lombardla, Marche, Pu
glia, Toscana, Umbria, Veneto 
e Calabria), dopo una riunio
ne, hanno approvato una ri-
soluzione con la quale affer-
mano che i rapporti di colla
borazione ' delle Regioni con 
il govemo saranno tante piu 
proficui quanto piu vi sara 
— da parte del nuovo gabi-
netto — la consapevolezza che 
per superare le attuali diffi-
colta e per avvlare un dise-
gno riformatore e necessario 
1'apporto «di istituzioni co
me le Regioni e le autono
mic locali che, coinvolgendo 
nella low azione rinnovatrice 
forze sociali crescenti, costi-
tuiscono un retroterra pre-
zioso e consistente di energie 
democratiche ». 

I rappresentanti delle Re
gioni pongono 1'accento sulle 
prossime scadenze. Ricordano 
che e necessario il rilancio 
della programmazione; affer-
mano che nella stesura del 
prossimo bilancio dello Stato 
deve essere modificato ttl'at-
tuale ingiusto rapporto fra 
spesa pubblica nazionale e 
spesa pubblica regionale». 
La RAI-TV. affermano ancora 
le Regioni, a deve aprirsi alia 
presenza attiva e penetrante 
delle Regioni, che, sole, pos-
sono rendersi fedelt interpre-
ti dell'originalita, della varie-
ta e della forza creativa della 
sociela nazionale». Al presi
dente Incaricato le Regioni 
chiedono, infine. una carat-
terizzazione del nuovo gover
no che renda possibile un 
areale rilancio della prospet-
tiva regionalista ». 

La conferenza di Helsinki 
in quattro punti. 

II primo punto stabilisce 
che la sicurezza europea deve 
basarsi su 10 principi e cioe: 
uguaglianza sovrana, non ri-
corso alia forza, inviolabilita 
delle frontiere, Integrita ter-
ritoriale, composizione pacifi
ca delle controversie, non In-
tervente negli affari interni, 
rispetto dei diritti dell'uomo 
e delle liberta fondamentali, 
uguaglianza dei diritti del
l'uomo, uguaglianza dei dirit
ti e autodeterminazione dei 
popoli. cooperazione tra gli 
Stati. esecuzione in buona 
fede degli obblighl. Lo stesso 
punto suggerisce inoltre alcu
ne misure per accrescere la 
fiducia e la sicurezza, quali 
1'invio di osservatori stranie-
ri alle manovre militari e 11 
preannuncio delle manovre di 
grande ampiezza. 

Al secondo punto 11 docu
mente dichiara che la Con
ferenza dovra promuovere gli 
scambi commercial! e la coo
perazione economica, scientific 
ca e tecnica, e nella lotta 
contro gli inquinamenti. II 
terzo punto. che e quello che 
ha suscitate maggiori discus
sion! e controversie, parla 
della necessita di una piu am-
pia liberta nei movimenti e 
nei contatti tra persone. Isti
tuzioni e organizzazioni degli 
Stati partecipanti. Ancora 
aperte e. infine. il contenuto 
concrete del quarto punto che. 
secondo le pfoposte dei paesi 
socialist!, dovrebbe prevedere 
la creazione di un organ i-
smo pe.-manente che. una vol-
ta conclusa la terza fase della 
conferenza, dovrebbe curare 
I'attuazione delle decision! 
adottate. Gli occidentali non 

sono d'accordo, ma un com-
promesso potrebbe forse esse-
se trovato prima che si con-
cluda la terza fase della Con
ferenza. 

leri Atene 
senza giomali 

per uno sciopero 
dei fipografi 

ATENE, 2. 
La capitale greca e rima-

sta oggi priva di giomali a 
causa di uno sciopero del ti-
pografi dipendenti dalle a-
ziende giomalistiche che. pe-
raltro, e stato revocate essen-
do stato raggiunto un aceor-
do. 

II sindacato dei tipografi 
aveva proclamato uno sciope. 
ro di durata illimitata. a ao-
stegno di una richiesta di 
aumenti salariali del 30 per 
cento, per far fronte al eon-
tinuo aumento del costo del
la vita, e di migliori condizio-
n! di lavoro. 

Un portavoce dei sindacatl 
ha annunciate poche ore do
po 1'inizio dello sciopero che 
gli editor! hanno offerto un 
aumento del 15 per cento che 
e stato accettato e che. a par-
tire da domani. martedl. 1 
giomali riprenderanno le pub. 
blicazioni. 

Gli sciopeii sono vletati ad 
Atene in base alia legge mar-
ziale. tultora in v.gore nella 
capitale al Pireo e a Salo-
nicco. 
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