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I familiari di Paul Getty 
trattano con i rapitori 

per il rilascio del giovane 
A D3Q. 5 ' jBBWMjenBssaeBws: ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

La dichiarazione di voto del compagno Bufalini a conclusione del dibattito al Senato sulla fiducia al governo 

LA GRANDE FORZA DEI COMUNISTI 
impegnata a risolvere i problemi del Paese 
e ad aprire una nuova prospettiva politica 

II governo ha ottenuto la fiducia ieri sera - II PCI preannuncia una opposizione costrutfiva perche si realizzino misure a favore delle masse 
popolari e si creino le condizioni per una soluzione politica piu avanzata - L'intervento di Colajanni - La replica di Rumor e il discorso di Fanfani 

COLPIRE SUBITO LE 
MANOVRE SPECULATIVE 

NAPOLI E PALERMO: 
tensione per 
il rincaro 

e la mancanza 
di pane e pasta 
Iniiialiva dei parlamenlari comunisti napolelani - Proposla 
della Confesercenli nell'interesse dei panilicaleri e con-
sumafori - Presa di posizione dei sindacali alimenlarisli 

Sciopero a Genova 
contro il caro-vita 

II discorso 
di Bufalini 

II voto contrario del PCI 
al governo Rumor e stato 
motivato dal compagno 
Paolo Bufalini: 

Questo importante dibattito 
— ha detto Bufalini — si e 
svolto in una situazione che. 
se non costituisce certo ia 
svolta democratica necessaria 
al paese. e tuttavia nuova ri-
spetto a quella che vide in 
quest'aula gli ultimi duri scon-
tri con il governo Andreotti. 
Quel governo che ha aggravato 
tutti i problemi nazionali. pro-
vocando guasti profondi. e sta
to sconfitto dalle lotte popolari 
antifasciste. dalle battaglie 
combattute da noi comunisti, 
dai compagni socialisti. da al-
tre forze di sinistra. E di qua
le portata sia stato il contri
bute del PCI a tale risultato e 
— credo — a tutti ben pre-
sente. 

Quella inversione di tenden-
za — che e stato il nostro 
obiettivo dichiarato fin dalle 
elezioni del 7 maggio — e'e 
stata: se pure realizzata fl-
nora con limiti assai seri, e 
soggetta ad ipoteche e a persi-
stenti insidie e minacce, e'e 
stata. La sconfitta della scel-
ta. a suo tempo operata dalla 
DC. della cosiddetta centra-
lita che nella realta dei fatti 
era una scelta di centro de-
stra, rappresenta. un grande 
successo. 

Noi voteremo contro questo 
Governo perche lo giudichia-
mo inadeguato alia gravita e 
alia natura stessa della crisi. 
Pur confermando che abbia-
mo colto. e valutiamo positi-
vamente. gli element! e i fatti 
nuovi, direi uno spirito nuo-
vo. nelle dichiarazioni del pre-
sidente del Consiglio. noi con-
sideriamo questo Governo 
inadeguato alle drammatiche 
esigenze del paese. Inadegua
to sul piano programmatico 
nell'immediato e nella prospet
tiva; ancor piu inadeguato 
per la sua composizione. per 
gli indirizzi che in punti es-
senziali restano gravemente 
ambigui. per i limiti che — sia 
pure oggi annunciati con di-
screzione — 1'attuale formula 
continua a porre ad una dia-
lettica democratica che sia del 
tutto liberata da preclusion! 
pregiudiziali e. quindi, per i 
limiti che 1'attuale formula 
continua a porre alia collabo 
razione fra tutte le forze ope
rate. di sinistra e democrati-
che conseguenti. A una tale 
collaborazione invece e ne-
cessario che si arrivi al piu 
presto, naturalmente nel ri-
conoscimento delle differenze e 
nel reciproco rispetto della 
autonomia di ciascuno. se si 
vuole davvero superare posi-
tivamente. sulla via del rinno-
vamento democratico. Ia crisi 
della societa nazionale. 

II fatto e che su questo Go
verno pesano i bmiti del con-
gresso dc. I'ambiguita delle 
sue conclusion!. Ed e per que
sto che nonostante molte di
chiarazioni — che pur abbia-
mo apprezzato — noi non pos-
siamo affatto avere la fidu
cia, e accreditare di fronte 
ai lavoratori e all'intero pae 
se 1'attesa. che questo Gover
no. grazie ad una propria for 
za intrinseca. sia in grado di 
fronteggiare efficacemente i 
problemi urgenti avviando a 
soluzione le grandi question! 
della vita nazionale. 

Questo potra realizzarsi — e 
noi ce lo auguriamo — solo ad 
alcune condizioni La prima 
condizione e che questo Go
verno sia incalzato. da sini
stra. da una opposizione rigo-
rosa. responsabile e costrut-
tiva 

La seconda condizione e che 
di pari passo si sviluppino nel 
paese movimenti unitari di 
operai. di contadini di disoccu 
pati. dei pensionati che anco-
ra ricevono pensioni misere, 
di artigiani. di piccoli e medi 
imprenditori. di inquilini e af-
fittuari. di tutta la gente one-
0 a e laboriosa. che non go-
tj* di rendite e privilegi. e 
woe Ia grande maggioranza 
del popolo italiano; e si svi-

(S»fiuc a pugina 2) 

Altri crimini 
dei portoghesi 

rivelati da 
un disertore 

II governo di centroslnlstra ha ottenuto ieri sera la fiducia al Senato. Questo il risultato per 
appello nominate: votanti 310, maggioranza 156, voti favorevoli 190, voti contrari 120. Hanno vo-
tato a favore i gruppi della DC, del PSI, del PSD I, del PRI, il senatore altoatesino e quello valdo-
stano. II voto contrario dei comunisti e stato motivato dal compagno Bufalini (le cui dichiarazioni 
riferiamo a fianco) il quale ha ribadito 1'impegno costruttivo del PCI perche al Paese sia aperta 
una nuova prospettiva politica. Ha votato contro anche la sinistra indipendente per la quale ha 

parlato il sen. Parri. Con moti-
vazioni naturalmente opposta 
ha votato contro anche il PLI. 
oltre ai missini. Prima della 
replica del presidente del 
Consiglio era intervenuto nel 
dibattito generate il compa
gno Napoleone Colajanni, vi-
cepresidente del gruppo sena-
toriale del PCI, il quale aveva 
criticato i seri limiti e le in-
certezze del programma eco-
nomfco del nuovo governo e 
aveva indicato le proposte dei 
comunisti per far fronte alle 
urgenti necessita del paese su 
una linea generale di rinno-
vamento e di riforme. 

Nella sua replica, l'onore-
vole Rumor ha ribadito. con 
alcune specificazioni. la piat-
taforma gia esposta in aper-
tura del dibattito: una piat-
taforma che ha il suo punto 
di partenza nelTimpegno ur-
gente contro l'inflazicne ma 
che si proietta verso < una 
situazione generale e di lun-
go periodo che va modificata 
nelle sue radici > nel senso 
di un consolidamento della de-
mocrazia e della ricostituzio-
ne delle condizioni di sviluppo 
dell'economia. 

D Presidente del consiglio 
' ha particolarmente "fnsistito 
sulla organicita del suo pro-
gelto politico nel quale rien-
trano < impegno anticongiun-
turale. impegno riformatore. 
impegno per la legalita re-
pubblicana e una rigorosa i-
spirazione ai valori civili e 
politici della Costituzione e 
quindi antifascista .̂ 

Sulla centrale questione dei 
rapporti fra il governo e il 
PCI, Rumor non ha voluto 
aggiungere nulla di nuovo a 
quanto gia detto. nonostante 
la pressione degli oratori li-
berali: e fuori discussione — 
ha affermato — il contrasto 
ideale con il partito comu-
nista men tre < 1'autonomia 
della maggioranza non e un 
dato astratto ma politico >. 
Del resto — ha aggiunto — 
anche da parte comunista si 
afferma che il rapporto fra 
maggioranza e PCI e un rap
porto dialettico, di scontro. 
ccon il che mi pare che il 
problema sia ulteriormente 
chiarito >. 

Egli ha quindi rivendicato 
la sua opera di ministro degli 
interni ispirata «al dovere, 
direi costituzionale, di vigila-
re contro ogni insorgenza fa-
scista >. 

Sulle questioni economiche 
ha ribadito che verranno a-
dottati mezzj di emergenza 
contro l'inflazione c sara svi-
luppata una strategia politica 
che operi sulle cause del di-
slivello fra domanda e of-
ferta. Cost ha ribadito, ma 
senza ulteriori specificazioni. 
che saranno apprestate misu
re contro il carovita. sempre 
escludendo <tentazioni defla-
zionisliche». Ed ha ricono-
sciulo come fondata l'osser-
vazione del compagno Cola 
janni secondo cui la vera cura 

LONDRA — Nuove rivelaziom sui massacri oel Mozambico 
sono state fatte dall'ex capitano dell'esercito portoghese. 
Jaime Moorais, alia BBC-TV: in un villaggio presso il lago 
di Neguira 38 ostaggi civili sono stati uccisi mentre tentavano 
di fuggire. c Secondo le testimonianze di padre Berenguer e 
di una suora spagnola. madre Lucia. — riferisce il "Times" — 
altri 400 civili sono stati massacrati a Wiriyamu nella regione 
di Tete>. II premier Caetano sta, intanto. misurando il suo 
isolamento di fronte alia crescente protesta antifascista, men 
tre U premier conservatore inglese Heath sta verificando l'enor-
me costo politico di un'operazione sbagliata voluta dal suo 
ministro degli esteri Home. Nella foto: Lo studente pakistano. 
Tariq Ah. promotore della protesta contro il premier portoghe
se. mentre viene portalo via dalla polizia. A PAG. 14 

Un grande 
incontro 

antifascista 

ha aperto 

il Festival 

dell'Unita 

a Roma 
| Migliaia in corteo 

da piazza del Po
polo al Flaminio 
dove e stato alle-
stito il villaggio 
della stampa co
munista 

(Segue a pagina 2) 

Per resistenza aggravata e radunata sediziosa 
. — . . . » . - i i -

I MISSINI SERVELL0 E PETR0NI0 
INDIZIATI PER IL GIOVEDI NERO 

II magisffrato milanese ha chiesto I'aulorizzazione a procedere contro i due parlamenlari — Conleslala Tag-
gravanfe di essere sfaffi promolori e organizzalori della manifesfazione culminala con I'assassinio dell'agenle 
Marino — A carico dei due esisfe gia una richiesla di procedimenfo per ricosfifuzione del parfiffo fascisfa 

Tre morti e 
decine di feriti 

nel Friuli 
per il maltempo 
ONDATA di maltempo con 
trombe d'aria e burrasche 
su tutto il Friuli. Secondo 
un primo sommario bilancio 
le vittime sono tre e decine 
i feriti. Case, fabbriche. fat-
torie, chiese. risultano dan-
neggiate cosi come in molte 
zone il raccolto e andato 
perduto. A Pordenone e 
nella provincia e caduta 
una tcrribile grandinata e 
una gigantesca tromba di 
ana ha scoperchiato e fat
to cro'.lare alcune abitazioni. 
Due persone sono state 
colpite in pieno e uccise 
dal fulmine sotto un porti-
cato dove avevano cercato 
rifugio. Anche in provincia 
di Torino l'ondata di mal
tempo ha provocato danni 
notevob*. A PAGINA 5 

Dopo quattro mesi di paralisi del governo regionale 

L'iniziativa del PCI apre uno sbocco 
alia soluzione della crisi in Campania 

II dibattito aperto dalla dichiarazione programmatica del gnippo. regionale comunista — La destra 
dc dietro la crisi al comune di Milano — Si h dimesso il presidente della Regione Sardegna 

In numcrose citta. province. 
region!, le amministrauoni loca-
li sono paralizzate da crisi che 
spesso si trascinano per mesi 
— e il caso ad esempio di To
rino e della Campania — e 
che rappresentano una seria 
minaccia alio stesso tessuto de
mocratico del paese. 

In molti casi, e l'iniziativa 
del PCI che apre uno sbocco 
a situazioni bloccate da mesi. 
Cos) e stato. ieri, al consiglio 
regionale della Campania dove 
i comunisti hanno spezzato il 
cerchio dei paralizzanti rinvii, 
dando I'awio alia procedura 
per giungere alia elczione del 

nuovo governo regionale. sulla 
base di un'ampia e positiva 
piattaforma programmatica 
presentata dal compagno Im-
briaco. Su di essa si apre ora 
il dibattito per risolvere una 
crisi durata quattro mesi. Al 
comune e alia provincia di Na-
poli. intanto sono state elette 
ieri le nuove giunte di centro-
sinistra. 

Illuminantc per comprendere 
da dove vengano le spinte alia 
paralisi dei poteri locali £ il 
caso di Milano. dove la giunta 
comunale di centrosinistra si 
e dimessa in seguito ad una 
lunga e logorante azione ispi

rata dalla destra 
Ieri intanto mentre nella Re

gione Abruzzo veniva eletta. 
dopo due mesi di crisi, una 
giunta di centrosinistra, a Ca-
gliari il presidente della Regio
ne Sardegna. Giagu, ha ras-
segnato le dimissioni, in se
guito a laceranti dissidi interni 
alia DC. 

Per esaminare le situazioni 
delle giunte in crisi (in parti-
cola re quelle di Torino, Milano. 
Firenze e Vcnezia), si sono 
riuniti ieri a Roma i responsa-
bili degli uffici enti locali del 
partiti di centrosinistra. 

A PAGINA I 

Chi vuole 
la paralisi 
dei poteri 

locali 
Un articolo di Enzo 
Modica A PAG. 6 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 18. 

L'on. Franco Maria Servel-
lo. vice-segretarlo del MSI, e 
Francesco Petronio, l'altro 
deputato tnembro del Co-
mitato centrale del MSI-
Destra nazionale, hanno rice-
vuto avviso di reato da par
te del sostituto procuratore 
Guido Viola per la manifesta-
zione del 12 aprile che si con-
cluse con rassassinlo dell'a-
gente Marino, dilanlato da 
una delle bombe che erano 
state distrlbuite a varl grup-
petti di «camerati» insieme 
a pistole, spranghe e armi di 
vario tipo, come tutti hanno 
potuto vedere coi proprl oc-
chi dalle fotografie pubbli-
cate dai quotldianL 

II reato di cui sono lndlzia-
ti I due caporioni fascistl e 
quello di resistenza aggrava
ta (reato per U quale e ob-
bligatorio il mandato dl oat-
tura) e radunata sediziosa: 
ma, in piu, al due parlamen-
tari missini, e stata contesta-
ta I'aggravante di essere stati 
i promotori e gli organizzato-
ri della manlfestazlone. 

Nello stesso tempo 11 pub-
blico ministero Viola, trami-
te la Procura della Repubbli-
ca che Ilia trasmessa alia 
Procura generate, ha inoltra-
to al Parlamento la richiesta 
che venga concessa l'autoriz-
zazlone a procedere nel con-
fronti del due parlamentarl 
missini. La richiesta al Parla
mento e accompagnata da una 
doctunentata motivazlone, lun
ga una declna di cartelle, e 
dalla fotocopia degli atti pro-
cessuali, ora nelle mani del 
giudice istruttore Vittorio Fra 
scherelli, che conduce I'lnda-
gine forinale. 

Che cosa e stato raccolto a 
carico di Servello e Petronio? 
Fin dal primo momento, non 
appena furono individuatl e 
catturati gli autori material! 
del gravlssiml tncidentl, quel 
« pesci piccoli» che II MSI si 
affretto, colto alio sooperto e 
con le mani nel sacco, a sea-
ricare e a comunlcame pla-
tealmente i noml alia polizia 
nel tentattvo di Ingannare la 
opinione pubbllca, erano stati 
raccolti numerosi indizi fomi-
ti proprio dagll squadristelll 
incarcerati: da alcunl di essl 
partlrono accuse precise e 
chiamate di correlta nel con
front! di Petronio e dl Servel
lo che — secondo I glovanl 
*cameratl» — si erano «da-
tl da fares per portare nel 
punto convenuto i gruppi di 
ragazzl. Accanto al primi In-
dlzl, malgrado che una mano-

Maurizio Michelini 
(Segue in ultima pagina) 

Sassari: detenuto punito 
si da fuoco in carcere 

UN ALTRO GRAVE episodio e accaduto nel quadro 
delle drammatiche proteste che hanno coinvolto tutte 
le carceri italiane per la riforma del codicl: un dete
nuto a Sassari si e dato fuoco nella cella d'isolamento 
dove era stato rinchluso qualche giomo prima che 
finisse di scontare una condanna per furto. L'uomo. 
Mario Valvassorl dl 45 armi, non ha resistlto alia dura 
punizione ed ha tentato di uccidersi: ora giace in fin 
di vita m otpedale. Nel carcere minorile dl Caltanis-
setta cinque ragazzl hanno ingoiato chiodi per pro-
testare contro le drammatiche condizioni di vita in 
cui sono costretti a vivere. A PAGINA 5 

om 
'M'ELLA Tubrica a Letters 
-1-1 al Corriere* del uCor-
riere della Sera» e com-
parsa ieri una lettera a 
flrma del signor Giuseppe 
Coronelli di Cologno Mon-
zese, che dice cost a Co
me assiduo del "Corrie-
re" e quindi allergico a 
certa prosa, protesto vi-
varoente per I titoli ed il 
testo degli articoli appar-
si domenica scorsa sui de-
tenuti e sugli infortuni sul 
lavoro in Italia». II signor 
Coronelli si riferisce a tin 
articolo di Alfonso Madeo, 
pubblicato domenica in 
prima pagina, in cui la 
notizia della visita del mi
nistro Zagari al carcere di 
Regina Coeli era sovrasta-
ta da questo titolo: «Ba-
sta con le carceri che di-
struggono l'uomo (e un 
recluso su due e innocen-
te) J>, mentre per quanto 
riguarda gli infortuni sul 
lavoro il riferimento del 
lettore del aCorrieTejt e 
rivolto alia prima puntata 
di una inchiesta condotta 
da Giuliano Zincone (e gia 
uscita la seconda puntata 
Valtro ieri). cosi intitola-
ta: «Sulla pelle dl chl la-
voras. 

Notate che U signor Co
ronelli protesta nvlvamen-
te* per il titolo e i tesU 
degli articoli sopra ricor-
dati. Egli non dice che le 
cose scritte in queglt arti
coli non siano vere, sem-
plicemente non vuole leg-
gerlc sul suo giornale. Si 
tratta dl fatti e di dati 
che not, suit's Unttav, ab-

la verita 
biamo esposto cento volte 
e che ora i due giornalisti 
del cCorrieres (a parte 
la loro personate bravura, 
che riconosciamo volentie-
ri) ripetono. Ma quando 
la verita la affermano i 
comunisti, il signor Coro
nelli confida che non ven
ga creduta; quando invece 
la legge sul *Corriere», 
egli i tratlo a non rifiu-
tarta: cosi vuole che non 
venga detta o venga detta 
con parole che ne attenui-
no Vorrore e la crudelta, 
per la semplice ragione 
che si tratta di un orrore 
e di una crudelta dei quail 
i inescusabUmente respon
sabile la societa della qua
le il signor Coronelli si fa 
spontaneo portavoce. 

Responsabile, questa no
stra societa, senza atte-
nuanti di sorta. Non csiste 
un solo caso di repressio-
ne inumana o di spielato 
sfruttamento in cui i go-
vernanti o i padroni siano 
intervenuti di loro inizia-
tiva a mitigare, a correg-
gere, a sanare. Ancora una 
volta si vede che gli op
press! — e i lavoratori 
nelle fabbriche sono spes
so piii oppressi che i dete-
nuti nelle galere — deb-
bono sempre e soltanto 
alle loro lotte ogni sia pur 
minimo progresso. Con 
questo solo vantaggio, in 
tanta e cosi tragica fati-
ca: che non debbono mal 
e non hanno mat dovuto 
dire grazie se non a se 
stessi. 

Fortebraccio 

II prezzo del pane e della 
pasta continua a salire in nu-
merose citta. A Napoll e Pa
lermo in modo particolare la 
mancanza di questi generi di 
prima necessita si e fatta 
preoccupante. Si tratta di un 
nuovo attacco al tenore dl vi
ta di milioni di famiglie che 
ha origine in gravi manovre 
speculative sul prezzo della 
farina. La spirale del carovita 
deve essere frenata subito. 
con provvedimenti che colpi-
scano le cause vere di questi 
rincari. Proprio oggi a Genova 
per iniziativa della Federazio-
ne Cgil, Cisl, Uil si svolgera 
una grande manifestazione 
contro il carovita per ribadire 
le richieste avanzate dai sin-
dacati al governo. 

A Napoli. al secondo giomo 
di serrata dei forni attuata do
po un aumento del prezzo del
la farina di 2200 lire il quin-
tale la situazione si e fatta 
molto tesa. Incidenti, assalti 
ai forni, aperte proteste di pa-
nificatori che prendono parte 
alia serrata e che reagiscono 
contro quelli che non parteci-
pano all'azione, episodi di esa-
sperazione per la mancanza 
di pane si sono registrati nel
la notte e nella giornata di 
ieri. I venditori di contrab-
bando hanno portato il prezzo 
a ben 800 lire il chilo. Assalti 
ai forni si sono verificati in 
alcuni dei piu popolosi quar-
tieri della citta. La polizia e 
intervenuta, nella notte, in se
guito a piu di cinquanta chia
mate. Un blocco stradale e sta
to attuato a Capodichino. 

Nel pomeriggio di ieri i par-
lamentari comunisti hanno 
avuto un incontro con il Pre-
fetto. Hanno denunciato la 
gravity della situazione. 

Dalla discussione con il pre-
fetto e emerso l'orientamento 
degli organismi preposti a que
sti compiti di aumentare il 
prezzo del pane di circa 40 
lire il chilo. I parlamentari 
comunisti si sono decisamente 
opposti a questo aumento che 
ricadrebbe sulle spalle delle 
popolazioni le quali non por-
tano alcuna responsabilita del
la situazione. Si va al contra
rio costruendo una linea uni-
taria che punta — come ha 
chiesto la Confesercenti — 
non all'aumento del prezzo del 
pane ma al rifornimento di 
farina ai panificatori a prezzo 
politico, al blocco del prezzo 
della farina, alia fiscalizzazio-
ne degli onerl sociali per le 
picoole e medie aziende, a 
misure per raccesso al credito 
per ammodernare le aziende. 
Si tratta di concrete rivendi-
cazioni sul quale e possibile 
costruire un forte movimento 
unitario e sulle quali e gia in 
atto la mobilitazione. 

«I singoli panificatori — ha 
affermato 11 compagno Gere-
micca, segretario della Fede-
razione comunista di Napoli — 
e gli esercenti non hanno col-
pa; sono anch'essi vittime di 
una scandalosa operazione spe-
culativa sul grano e sulla fa
rina anche se la serrata e 
inaccettabile e sbagliatissima, 
li contrappone ai consumatori, 
li isola dal resto della popo-
lazione, divide la stessa cate-
goria nella quale si sono gia 
inseriti personaggi che coi 
commercianti nulla hanno a 
che fare e compiono atti di 
violenza e di vandalismo con
tro i forni ancora in funzio-
ne». 

Anche in Sicilia la crisi di 
produzione del pane e della 
pasta si allarga a macchia 
d'olio. A Palermo i panifica
tori hanno deciso di lavora-
re fino aU'esaurimento delle 
scorte. Tra cinque giorni se 
non arrireranno rifomimenti 
di farina e grano i forni del 
capoluogo abbasseranno le sa-
racinesche. 

La pasta ha registrato in 
citta aumenti di 70 lire al 
chilo mentre il pane. In molti 
centri della provincia, ha rag-
giunto le 400 lire al chilo. 
Uno sciopero indetto dai sin-
dacati ha avuto luogo a San 
Giuseppe Jato. Manifestazioni 
di protesta si sono svolte a 
Misilmeri e Geracl. 

Grave la crisi anche a Cal-
tanissetta dove per domani si 
prevede resaurimento delle 
scorte. Uno sciopero del pani
ficatori e stato proclamato a 
Catania. 

Una ferma denuncia della 
grave situazione viene dalla 
Federazione unitaria dei lavo
ratori alimentaristi. In un co-
municato afferma che «gll 
industrial! pastai con alia te
sta la Barilla hanno dato il 
via ad una nuova ondata di 
aumenti dei prezzi prendendo 
a pretesto difflcolta di ap-
prowiglonamento del grano 
duro ». La segreteria della Fe
derazione degli alimentaristi 
rileva che si nesce da questa 
situazione che colpisce dura-
mente i redditi dei lavoratori 
e delle grandi masse popolari 
In particolare del Mezzogior-
no con urgenti misure (con-
trollo delle Importazioni, in-
tervento delle aziende a Par-
tecipazione statale, aluti alle 
aziende cooperative) nel qua
dro di una politica contro l'in
flazione ». 
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Motivato dal compagno Bufalini il voto contrario del PCI 

La conclusione del dibattito al Senato 
La forza dei comunisti sara impegnata per incalzare il governo e reolizzare misure nell'interesse dei lavoratori 

e del Paese - II carattere dell' opposizione del PCI - Tre condizioni per avviare a soluzione i problemi del Paese: la 

presenza di una opposizione rigorosa e costruttiva, il movimento di lotfa unitario, la collaborazione fra le forze di sinistra 

(Dalla prima pagina) 

luppino la pressione e la lot-
ta democratica delle popola-
zioni del nostro Mezzogiorno, 
la cui redenzione non e piu 
solo esigenza nazionale pri-
maria, ma improrogabile. 

Nello stesso tempo e neces-
sario che si svilupplno ulte-
riormente le battaglle demo-
cratlche unitarie per colpire 
ognl manlfestazlone dl neo-
fasclsmo e liquldare compile]-
ta e tolleranze, per Imporre la 
legalita repubblicana — che e 
antifascista — secondo quan-
to l'onorevole Rumor, In con-
sonanza con un possente mo
vimento popolare, ha corret-
tamente rlbadito, e per la li
berta della stampa e dell'ln-
formazlone, per garantlre tut-
te le liberta costltuzlonall 
da ognl attacco comunque ma-
scherato. 

La terza condlzione e che 
nelle battaglle democratiche si 
conservi, si consolldl e si 
estenda la collaborazione tra 
nol e i compagni sociallsti 
e con tutte le forze di sini
stra, antifasciste e democrati
che, siano esse collocate alia 
oppos'zione o nell' attuale 

maggioranza. 
Per quest! motlvi nol ci 

schlerlamo all'opposizione di 
questo governo. ribadendo al 
tempo stesso che sarfc un'op-
poslzlone dl tlpo diverse Ter-
remo conto del fatto che vl e 
stata la rottura con 1 partit' 
di destra e che dl questa 
maggioranza fa parte if PSI 
il quale, contrarlamente a 
quan to avvenne aH'inizio del 
centro sinistra, dichlara oggl 
dl voler continuare una poll-
tlca unltaria, nel quadro della 
lotta differenziata, articolata 
ma unltaria dell'intero movi
mento operaio. 

Di fronte al governo di cen
tro-destra noi ci ponemmo lo 
obiettlvo di farlo cadere al 
piu presto possibile. Di fronte 
a questo governo, la nostra 
posizlone sara rivolta a met-
terlo alia prova. ad incalzarlo 
nel Paese e nel Parlamento, 
con movimentl e inlziative, 
con le nostre critiche, con le 
nostre proposte costruttlve. 

Sara un'opposizione chlara, 
rigorosa, che persegulra un 
dupllce scopo: quello di spin-
gere e attivamente contribuire 
ad una giusta soluzione del 
problemi e, in questo modo. 

contemporaneamente quello 
dl arrlvare al superamento 
dell'attuale inadeguata mag
gioranza, verso una vera svol-
ta democratica. 

A questo punto il compagno 
Bufalini ha affrontato alcune 
question! rlguardanti le re-
sponsablllta della DC e i 11ml-
ti del suo ultimo congresso. 

Nel partlto di maggioranza 
relativa si e senza dubbio ve-
nuta determinando una crisl 
profonda, apparsa a volte pa-
ralizzante e lacerante, crisl 
che ad un tempo e riflesso 
e causa della crisi del pae
se, del tipo dl sviluppo e-
conomico, sociale e politico 
di cui e innegabile che la 
DC port! la maggiore respon-
sablfita. 

Di qui, le difficolta gravl 
del congresso democristlano, 
i pericoli e le ambiguita che 
esso ha presentato agli oc-
chl di chl si preoccupi del
le stesse sort! del regime de-
mocratico. II senatore Nennl 
ha sottolineato come elemen-
to negatlvo pesante 11 fatto 
che la DC, pur avendo dl 
fatto camblato lo schlera-
mento, non e pervenuta a 
sconfessare e a condannare 
l'esperienza Andreotti, frut-

to inevitabile della cosidet-
ta « centrallta », che vuol di
re centro-destra. 

La formazlone del governo 
Andreottl-Malagodi non e sta
ta il frutto di uno stato di 
necessita, non ha avuto la 
funzione di nempire un vuo-
to di potere altrimenti incol-
mablle: sarebbe stato infat-
ti possibile trovare soluzlo-
nl diverse daU'avventura, In 
partenza fallimentare e nefa-
sta, del governo con I libe-
rali. Nol non opponemmo al 
centro-destra alcuna soluzio
ne massimallstlca. Tutfaltro. 
Nol dicemmo chlaramente, 
nel maggio e nel giugno del 
'72: si formi un governo sen
za i liberal!, chiuso a destra, 
con un chiaro Indirizzo anti
fascista, aperto alia istanze 
del lavoratori. Nol proponem-
mo un'alternatlva reallstica, 
cioe un'lnversione di tenden-
za, come gia allora dicemmo, 
con un'espresslone che ha a-
vuto tanta fortuna. 

La costltuzione del gover
no di centro-destra fu una 
scelta politica di Forlanl e 
dl Andreotti, del gruppo di-
rigente della DC. Di qui na-
sce, obiettlvamente, 11 dove-
re democratico e nazionale 

per la DC, sconfitta oggl la 
esperienza dl centro-destra, 
mutata la maggioranza di go
verno e mutata la sua gul-
da, di superare ognl ambigui
ta. 

II compagno Bufalini ha 

auindi fatto rlferimento al 
lscorso • che ha pronunclato 

l'altro leri 11 senatore Nennl 
' Egll ha detto — ha osser-

vato Bufalini — alcune cose 
che anche nol condividlamo. 
Ho per6 il dovere — ha detto a 
questo punto Bufalini — a 
nome del PCI, di fare alcu
ne preclsazloni. La prima: 
la posizione del PCI, di To-
gliatti, sul governo di centro-
sinistra del 1962 diretto da 
Fanfanl fu quella che Nen
nl ha rlcordato. Io penso che 
quel governo, nel suo pro-
gramma e nell'lnlzio della 
sua reallzzazione presento co
se dl notevole interesse. 

Allora Togllatti riconobbe 1 
mutamenti. Dichiarb un'op
posizione di tipo partlcolare. 
E invito 11 PCI a mantenere 
un collegamento di lotta pro-
pulslvo nsi confront! del go
verno con U PSI. 

Quel governo fu attaccato 
da destra, sla pure anche dal-

L'intervento del compagno Colajanni 

Le proposte dei comunisti per nuove scelte 
che risolvano la crisi economica del paese 

Occorrono misure di vasto respiro per combattere I'inf lazione e I'aumento dei prezzi — Mezzogiorno e Regioni, 
i due nodi della spesa pubblica — L'urgenza delle riforme — Gli ultimi interventi a Palazzo Madama 

Nella mattinata di ieri il di
battito sulla flducia al gover
no e stato caratterizzato da 
un forte intervento del compa
gno Napoleone Colajanni, vice-
presldente del gruppo comu-
nlsta, che ha illustrato le pro
poste dei comunisti per far 
fronte alia gravita dei pro
blemi del paese. 

Bisogna certo fare l'inven-
tario dei guasti provocati da! 
centro-destra — ha detto Co
lajanni — ma 11 paese ha bi-
sogno d! avere subito dei pun-
ti central! dl riferimento. la 
quallficazione netta dl una 
certa politica. Certo c'e del 
nuovo: il precedente govemo 
di centro-destra era organlca-
mente legato all'inflazione per 
raccattare in qualche modo 
un consenso, sollecitando le 
splnte corporative; questo go
verno dichlara di voler com
battere l'inflazlone. Per com-
batterla occorre per6 un'ana-
lisi reallstica del motivl del
la crisi. 

Se non si rinnovano gli lm-
pianti, se non si hanno subito 
maggiori disponibilita di pro-
dotti agricoli — ha detto Co
lajanni — la rlpresa non si 
stabilizza e questo non pu6 av-
venire spontaneamente; c'e 
bisogno di un intervento redi-
stributore dello Stato, di una 
maggiore programmazione. 

C'e necessita — ha prose-
guito Colajanni — di una scel
ta di campo irreversibile per 
la trasformazione della socle-
ta italiana. 

Questa scelta la DC non l*ha 
compiuta — ha detto Colajan
ni — per 1 Iegaini del suo 
gruppo dlrigente con I ceti 
piu conservator! e ha dimo-
strato la sua sostanziale inca-
pacita nell'analisi del proble
mi economicl e nel portare 
avantl una propria elabora-
zione. Eppure proprio ora, 
mentre le forze delle class! 
social! contrapposte si bilan-
ciano, viene esaltata la fun
zione de! partiti, perche e at-
torno alia dlrezione dello Sta
to che si accentrano le possi-
bilita di superamento della 
crisi. Per questo il rapporto 
col raondo del lavoro deve 
comprendere un rapporto con 
1 sindacati e con le espres-
sioni politiche delle classi la-
voratrici, quindl anche con i 
comunisti. 

E* a questo proposito che 11 
programma dimostra la pro
pria Inadeguatezza. Oggt e 
non domani occorre operare 
delle scelte politiche rette che 
dimostrino la volonta di co-
struire un quadro di riferi
mento sicuro, non solo per 1 
lavoratori, ma per gli stessl 
operator! privati. 

Se non cl si muove cosl, 
l'inflazlone non si combatte, 
perche non s! pud combatter-
la con misure di breve respi
ro. Se non si opera cosl inevl-
tabllmente i lavoratori do-
vranno scendere in lotta per 
difendere se stessl, e allora il 
nostro posto — ha detto 1'ora-
tore comunista — sara anco-
ra una volta alia testa degll 
operai, del contadini, degli im-
piegati. 

A questo punto Colajanni ha 
ricordato le proposte del PCI 
per combattere I'aumento del 
prezzi. Chiediamo — ha detto 
— che anche qui ci siano fat-
tl precis! che Indichlno una 
scelta: si facciano depositare I 
listlni delle grosse lmprese 
per gli ultimi due anni, e si 
dlmostrera cosl 1'arbitrarleta 
dl certl aumentl; si dla una 
risposta positlva alle proposte 
unitarie delle cooperative per 
un'azlone conglunta con le tm 
prese pubbllche sul prodotti 
allmentari; si Immetta sul 
mercato a prezzi bassl il ml 
Hone dl quintal! di grano che 
ha l'AIMA. Occorre rasslcura-
re subito la parte piu pove-
m della popolazione, aumen-

tando assegnl familiari e sus-
sidio d! disoccupazione, e for-
nendo servizi gratuiti, dal tra-
sport! al libri scolastici. 
Ci sono due nuclei dl spesa 

pubblica — ha proseguito Co
lajanni — che debbono essere 
realizzatl subito: Mezzogiorno 
e Regioni. Per il Mezzogior
no noi comunisti facciamo no
stro il programma delle regio
ni meridionali perche venga 
subito contrastato 1'esodo. Per 
le Regioni chiediamo che ven-
gano approvate le leggi per 
l'edillzia scolastica, finanzia-
menti all'agricoltura e la mo-
difica della legge finanziaria. 
In agricoltura le proposte di 
Rumor sul fitti agrari sono 
preoccupanti: la legge deve 
essere approvata subito man-
tenendo l'aggancio del fitto al 
reddito catastale. E* grave 
che Rumor non abbia nemme-
no pronunclato la parola mez-
zadria, dimostrando cosl che 
non si vuole affrontare il no-
do piu grave che limita lo svi
luppo dell'agricoltura quello 
dei contratti agrari. 

A proposito delle riforme a 
piu ampio respiro Colajanni 
ha detto che ci sono spese 
che possono essere proietta-
te in un ambito pluriennale. 
Cosl e per la casa dove oc -
corre un programma che dla 
ampio spazio all'edilizia pub
blica ed al piccolo risparmia-
tore, col rispetto e 11 poten-
ziamento degli strumenti ur-
banistici che contrastano la 
speculazione, con l'obiettivo d! 
assicurare anche 11 consollda-
mento del risparmio fami-
liare. 

Per il Mezzogiorno, occorre 
rimeditare i progetti speciali 
perche possano diventare ef-
fettivi strumenti di intervento 
qualificandone le caratteristi-
che. E* necessario andare 
avantl con la riforma sanita
ria perche rinviarla significa 
continuare nello sperpero at
tuale. Nei piani di spesa ne-
cessari per i trasportl, per 
gli interventi delle partecipa-
zioni statali, occorre aggiun-
gere un programma per la 
energia che preveda lo svi
luppo rapido delle centrali 
nucleari e il control lo del 
l'ENI sulla importazione del 
greggio, la raffinazione e la 
distribuzione dei prodotti pe
trol! reri. 

Tutto cl6 — ha proseguito 
l'oratore comunista — pone al
ia finanza pubblica problem! 
non facili. Ci vuole austerita. 
e insleme audacia e coerenza, 
per portare avantl una conce-
zione programmata della fi
nanza. Dobbiamo aver rigore 
nelle uscite come nelle entra-
te; anche sulla giustizia fi-
scale si gioca la credibility 
del governo 

Verso la finanza pubblica 
— ha detto Colajanni — abbia 
mo una posizione di consape 
vole responsabilita, ma rite 
niamo che il governo debba 
d I most rare il proprio impegno 
rivedendo il bilancio per II 
"74. eliminando spese come lo 
aumento degli armament!, e 
le spese correntl superflue che 
nascondono posizioni di prlvl-
legio. 

Su ognl punto del nostro 
programma — ha concluso 
Colajanni — presenteremo 
proposte puntuall e precise, 
per cambiare le cose. Quando 
11 nostro obiettlvo primo e 
pregiudizlale e la caduta del 
governo. lo proclamiamo aper 
tamente, impegniamo tutte le 
nostre forze e ci riusclamo, 
come ben sa Andreotti. Dalla 
vlttorla ottenuta ricaviamo lo 
Impegno ad andare avantl, al-
largando II campo delle for
ze che si battono per rlnno-
vare l'ltalla. 

Sapplamo bene che per por
tare avantl II programma che 
abbiamo proposto sara neces
sario uno scontro contlnuo e 

a volte duro. Per questo la 
nostra opposizione sara fer-
ma, rigorosa, - coerente, 
espressione di una politica 
reale e dl un grande movi
mento che la sostlene. Agire-
mo cosl come forza di gover
no, senza avere per questo 
bisogno di arruolare franchi 
tiratori o di avere il bene-
placlto del segretario della 
DC. Saremo alia testa del mo
vimento, nell'interesse della 
classe operaia di tutte le clas
si lavoratrici. che oggl piu 
che mai coincide con gli in-
teressl nazlonali del paese. 

Nella mattinata di ierl era-
no intervenuti nel dibattito 

anche il liberate Premoli, 11 
socialdemocratico Garavelli, 
11 democristlano Belotti. 

II rappresentante del PU, 
riprendendo 1'argomentazione 
gia esposta ieri dal capogrup-
po Brosio circa 1 rapporti tra 
governo ed opposizione comu
nista. ha affermato che Ton. 
Rumor aassumendo la lotta 
contro il fasclsmo come obiet
tlvo principale del suo gover
no, ha prescelto un obiettlvo 
che e lo stesso del partite co
munista e che non e perse-
gulblle senza la diretta colla
borazione dl tale partlto». 
Secondo 11 senatore liberale 11 
PCI «non pub essere consi

derate solo come forza di op
posizione al governo ma, in 
primo luogo. come forza di op
posizione al sistema democra
tico ». 

Garavelli (PSDI) si e dl-
chiarato favorevole a misure 
di controllo dei prezzi, al po-
tenziamento degli strumenti 
pubblici dall'inten'ento sul 
mercato dei generl allmentari, 
al blocco dei fitti, alia flsca-
lizzazione degli oneri social! 
per il Mezzogiorno. ad un de-
clso rilanclo dell'edilizia abi-
tativa 

Critiche al governo di cen
tro-destra sono state espresse 
dal dc Belotti. 

La replica di Rumor 
(Dalla prima pagina) 

deU'inflazione sta nella ripre-
sa produttiva. 

Un elemento integrativo ri
spetto alle dichiarazioni ini-
ziali 6 stato quello riguardan-
te la questione della mezza-
dria e della colonia: egli ha 
detto che il governo intende 
affrontarla «in armonia con 
ta politica comunitaria ». 

Rumor non ha dato invece 
risposta alle critiche di parte 
comunista sui problemi della 
amministrazione pubblica e, 
fra raltro. ha fornito infor-
mazioni sulla vicenda dell*eso-
do dorato dei funzionari diret-
tivi che contraddicono quanto 
a suo tempo comunicato dal 
rainistro Gava. ignorando inol 
tre gli element! di illegittimita 
emersi nell'attuazione del de 
creto. 

Per lTJnlversita ha confer-
mato i prowedimenti urgen-
ti e la determinazione di pro-
cedere «quanto prima» alia 
riforma. 

Piu articolata e stata 1'argo
mentazione di Rumor sulla 
questione della difesa dell'or-
dine democratico e sulla pro-
posta di rimettere alia Corte 
Costituzionale la competenza 

Per Rimi 
chiesta cauzione 
di 25 milioni 

PALERMO. IB 
Una cauzione di 25 milio

ni di lire £ stata Imposts 
dalla sezifme feriale della 
Corte d'Appello di Roma a 
Filippo Rimi che stamane 
dopo nove anni ed otto me-
si di carcerazione preventi-
va avrebhe dovuto lascfare le 
carcerl dellTJcclardone 

Quando 11 professor Giro-
lamo Bellavista ha comuni
cato a FlHppo Rtmi I'ordi-
nanza dei giudici romani il 
recluso ha rlsposto che di
spone solo dl un millone di 
lire-

Plllppo Rlml e figlio di 
VIncenzo. presunto boss del
la mafia d! Alcamo Venne 
arrestato il primo settembre 
del 19R4 sotto 1'accusa di es
sere In concorso con II ge-
nitore mandante di omici-
dio contro Giovanni Gian-
greco e Tk>tl Lupo Leale. ap. 
partenentl a cosche mafiose 
del palermltano Cnndannato 
in primo grado ed In appel-
lo alia pena deliVrgastolo. Ri
mi ottenne dalla Cassazlone 
rannullamento della senten-
za con rtnvio al eludlcl della 
Corte d'Assise d'Appello dl 
Roma, dinanzl al quail il 
procedlmento si sarebbe do
vuto svolgere l'anno venturo, 

a sclogllere formszionl fasci-
ste. Dalla radice storica del
la Costituzione — ha detto — 
sorge l'esigenza dl adottaxe 
una dlsclplina giuridica ade-
guata a prevenire la ricosti-
tuzlone del partito fascista. 
A suo giudizio e opportuno 
investire di questo potere la 
Corte Costituzionale giacche 
la questione deH'accertamen-
to del carattere fascista di 
un movimento non e pura-
mente giuridica ma impllca 
valutazloni storico-politiche. 

In politica estera ha rlba
dlto la prlorita europeista di-
cendo di non vedere contrad-
dizione tra una pronunciata 
a identita europea » e una col
laborazione reciprocamente 
vantaggiosa con gli Stati Uni-
ti. ne una contraddizione fra 
l'autonomia dell*Europa e la 
sua difesa. 

Dopo la replica dl Rumor, 
si sono srolte le dichiarazio
ni dl voto. Hanno motivato 
il voto dei rispettivi gruppi 
(oltre a Bufalini per il PCI 
e a Parr! per la Sinistra Indi-
pendente) Fillietroz per la 
Union Valdotaine, l'altoatesi-
no Brugger per S.V.P-, Pinto 
per il PRI, Cipellini per 11 
PSI, Ariosto per U PSDI, 
Fanfani per la DC. Per l'op-
posizione di destra hanno 
parlato il liberale Bonaldi e 
il missino Bacchi. 

n senatore repubblicano 
Pinto ha affermato che im
pegno piiorltario del PRI 
sara I] risanamento econo-
mico come premessa per nuo-
vi lnvestimenti e per I'au
mento deiroccupa2ione. 1 re
publican! saranno Inoltre 
particolarmente vigil! percM 
il govemo assolva agli im-
pegnl di una plena tutela 
della liberta d'informazione 
con partlcolare riguardo alia 
RAI-TV. 

Ci6 che soprattutto Uova 
consenzienti i socialist! — ha 
detto il senatore Cipellini del 
PSI — e la terapia annunciata 
dal Presidente del Consiglio 
per la difesa della stabUita 
democratica ed una coerente 
politica economica che affron-
M la confusa sitoazione mone-
tarla e congiuntarale. A pro
posito dei sacrifici che b^ogna 
chiedere al paese. cui h i fatto 
riferimento Rumor, l'oratore 
socialista ha detto che quest! 
sacrifici devono essere chiestl 
soprattutto al ceti privilegiati, 
agli speculatori. 

Parri ha ribadito il giudizio 
negatlvo sul nuovo govemo so 
prattutto in relazione ad alcu
ne garanzie che l'onorevole 
Rumor non ha potuto o voluto 
dare ed alia scarsa chiarezza 
con cui la DC e pervenuta al 
recupero della collaborazione 
con il PSI. Parri inoltre ha 
messo in dubbio l'efficacia del 
prowedimento annunciato dal 
govemo di rimettere alia Cor
te Costituzionale il giudizio 
sullo sciogllmento di partiti ri-
conosciuti come fascLstl. In 
proposito egli ha cniesto che 

sulla questione sla chiamato 

a deciders anche il Parlamento. 
Dopo le dichiarazioni del 

socialdemocratico Ariosto. del-
l'indipendente di sinistra Fil
lietroz. dl Brugger del SVP, 
che hanno annunciato il voto 
favorevole al governo, ha pre-
so la parola per la DC il sena
tore Fanfani. 

Egli ha affermato che « no-
nostanto il tenace impegno 
dell'onorevole Andreotti. la 
collaborazione dei partiti al-
ieati, il leale appoggio della 
segreteria democristiana, i ri-
sultati — anche per 1'es.guita 
della maggioranza parl.imen-
tare — non hanno corrisposto 
ai propositi del governo ed 
alle attese dei cittadini». Per 
cui — ha proseguito — e aorta 
la necessita di una revisione e 
di porre mano ad un modo di-
verso di far fronte ai problemi 
insoluti. riprendendo la colla
borazione con 11 PSI. Fanfani 
ha quindi fatto riferimento ai 
motivi che portarono alia crisi 
dei precedenti governi di cen-
tro-sinistra, per concludeTe che 
Tattuale govemo e stato indot-
to da quella analisi retrospet^ 
tiva ad individuare pochi ed 
essenziali punti programmati-
ci. specie economici. con par-
ticolare riguardo al Mezzogior
no, « abbandonando la s*olta 
pretesa di risolvere tutto». 

Facendo riferimento al rap
porto con ropposizione comu
nista. Fanfani ha affermato 
che la caratterizzazione poli
tica e prc-grammatica e la con-
sistenza della maggioranza del-
1'attuale governo ne garanti-
scono l'autonomia: essa non e 
intaccata dal corretto confron-
to con le opposizioni. n6 dalla 
concorde accettazione di emen-
damenti migliorativi proposti 
ai testi del govemo. n6 infine 
dall'aggiungersi di voti a quel-
li sufficenti della maggioranza. 

II segretario della DC ha poi 
riproposto. sia pure in termini 
di * speranza ». I'estensione al
le amministrazioni local! delfo 
formula di centro-sinistra. di-
menticando che il rispetto del 
corretto gioco democratico im-
pone che i govern! local i ri-
flettano il voto degli elettori. 

Fanfani ha concluso espri-
mendo la speranza che «la na
ture deirimpegno assunto dal
la maggioranza faccia riflette-
re le forze politiche. le forze 
sindacali e le forze social! sul
la serieta dei problem! aoerti, 
consigliando a ciascuna di e<ee 
di assumere atteggiamenti dif-
ferenziati da quelli della mag
gioranza ma altrettanto re-
sponsabili. neU'esercizIo di cri 
tica, di opposizione o di voto. 
In modo da non accrescere le 
difficolta general! e concor-
rere a superare una sitnarione 
grave e delicate per tutto il 
paese*. 

Riguardo alia durata del
l'attuale gablnetto, Fanfani ha 
detto che viva e l'aspirazione 
della DC «a veder svolgere ' 
I'azione preannunciata dal 
quarto govemo Rumor lungo 
l'amplo arco della presente 
leglslatura ». 

le file delle sinistre e della DC. 
Dopo, le cose camblarono. 

Ci furono due sterzate a de
stra: una nel 1963 e l'altra 
nel luglloagosto del 1964. • 

Naturalmente, nel vivo dl 
una lotta dlvenuta aspra — 
quando si minacciava la scls-
slone del movimento operaio, 
delle organizzazloni contadine 
e dl massa e delle amminl-
strazioni popolari — da una 
parte e dall'altra vi furono 
esasperazioni polemiche, erro-
ri nelle file del partiti. Ma 
tutto questo — che pure rlco-
nosco essere cosa import ante 
— e tuttavia cosa diversa dal
la llnea politica generale. 

Oggi la sltuazione, comun
que, e mutata. La sltuazione 
oggettiva del paese, per un 
verso e pegglorata e dramma-
tica; ma per un altro verso 
la sltuazione soggettiva — se 
cosl posso esprimermi — e 
cioe l'orientamento dell'opinio-
ne pubblica e dei partiti, e 
migllorato. I rlschl sono gra-
vi, ma tuttavia questo gover
no non e l'ultlma spiaggia 
della democrazla. Tutto dl-
pende dal senso dl responsa
bilita delle forze politiche, de
mocratiche e antifasciste, di 
govemo e di opposizione. 

C'e il pericolo dl eslti dram-
matici, negatlvi, ma questi 
potranno verificarsi malaugu-
ratamente se la maggioranza 
si chiudera nel culto di astrat-
tl scheml, nel mito delle for-
mule, smarrendo il senso dei 
problemi e dei bisogni del pae
se. Invece, basteranno pochi 
esempi slgnlficatlvi al vertlce 
della vita politica nazionale, 
di giustizia, dl antifasclsmo, 
dl splrito di veriti e dl abne-
gazlone, di pulizia, di liberta, 
per creare un clima nuovo. 

La nostra opposizione, d'al-
tronde, sa cogliere 11 mo-
mento nuovo, piu diffici
le ma piu favorevole, e piu 
difficile proprio perche piu fa
vorevole. Quello che conta non 
e che vinca o fallisca una for
mula astratta. Quello che con
ta e 11 fatto che la nostra 
opposizione, l'opposlzlone ope
raia e democratica e volta al 
miglioramento delle cose, alia 
risoluzione del problemi nel
l'interesse dei lavoratori e di 
tutto il paese, nell'interesse 
della democrazla. 

Tra socialismo e democra
zla non c'e nessuna contraddi
zione. Lottare perche- la de
mocrazla sia effettiva e plena 
vuol dire lottare per una ple
na liberta politica, per la ple
na partecipazione delle mas
se e per la trasformazione so
cialista delle basi dell'econo-
mia e della societa. 

Awiandosi alia conclusione 
il compagno Bufalini ha det
to: noi voteremo contro, ma 
faremo un'oppCjizione diversa 
nella quale prevalga il mo
menta dello stimolo, della cri-
tica e del contribute costrut-
tivo. Non ci facciamo illusion! 
su questo governo. Ma ci au-
guriamo non gia che fallisca. 
bensl che, incalzato dal sin
dacati, dal movimento popo
lare, dalla nostra opposizione, 
realizzi qualche cosa nell'in
teresse del lavoratori e del 
paese; coslcche. In tal modo, 
si creino le condizioni per una 
altra soluzione piu avanzata e 
per l'incontro fra 1 grandl mo
vimentl popolari comunista. 
socialista e cattolico, che solo 
puo assicurare In un mondo 
camblato. progresso economl-
co. civile e democratico al 
nostro paese. 

Riprendono 
le fraftative 

per i minafori 
Riprendono oggi al minlste-

ro del Lavoro le trattative 
per il rinnovo del contratto 
dei 20.000 minatori. L'incon
tro e fissato per le ore 18. 
Punti nodali della trattativa 
sono la classificazione unica. 
la parita normativa operai-im-
piegati, il diritto alia contrat-
tazione articolata aziendale. 
un forte aumento salariale. Le 
grand! manifestazioni del 5 e 
6 luglio. con assemblee cui 
sono intervenute forze po
litiche. ammlnistrazioni local! 
e regionali. hanno chlaramen
te mostrato la ferma volonta 
dei lavoratori In lotta da 3 
mesi di raggiungere una solu
zione contrattuale positlva. 

Costruiscono la strada alpina della pace 
Giovani volontarl Italian! e ausfriaci stanno la vorando per trasformare In strada alpina « dl 
pace » un vecchio sentiero del Vallone Bianco a Cortina di Ampezzo. Si tratta dl un sentiero dl 
confine tra Italia ed Austria, usato dalle truppe italiane ed austrlache durante la guerra 

Ieri nuovo riunione della «commissione dei 30 » 

Si discutono i decreti 
sulle imposte dirette 

Le esenzioni previsle per i reddifi dei lavoratori dipendenfi • Necessita di elevare 
le quote esenti e di impedire che le pensioni piu basse siano gravate dalle tasse 

L'ascesa dei prezzi registra 
quotidlanamente nuove preoc
cupanti spinte, e 1'IVA conti-
nua a incidere con pesantez-
za m questo processo che in 
pochi mesi ha dato un ulte-
riore duro colpo a salari, sti-
pendi e pensioni il cui potere 
d'acqulsto e ancora dlminui-
to. Ha percib sempre maggio
re validlta la richiesta del 
nostro partito di portare «a 
zero» le aliquote IVA sul ge
nerl dl piu largo consumo po
polare. Parallelamente si po
ne il problema dl contrastare 
le spinte dl certl setter! per 
un ulteriore slittamento della 
entrata in vlgore della rifor
ma tributarla per la parte re
lativa alia imposizione diretta. 

L'aver messo in moto 1'IVA 
senza la parallela entrata in 
vigore della riforma delle Im
poste dirette, (tuttora inat-
tuata), e costato caro ai la
voratori dipendenti. Infatti, 
grazie alia battaglia sostenuta 
da! comunisti, per 1 redditi 
dei lavoratori dipendenti, nel
la nuova legge, sono previste 
sensiblli riduzlon! fiscal! ri
spetto alle norme vigenti; 
anche se il governo (in parti-
colare 11 ministro Preti) e la 
maggioranza respinsero gli 
emendamentl presentati dal 
PCI per elevare le quote dl 
reddito esenti e abbassaxe le 
aliquote dl imposta. 

II depauperamento del va-
lore del salari, per effetto del-
l'ascesa dei prezzi pone al 
governo e alle forze politiche 
la esigenza dl giungere quan
to prima ad una riconsidera-
zione del criteri di imposizio
ne fiscale sui redditi da lavo
ro dipendente e delle quote 
di esenzione. L'esigenza di au-
mentare le quote di reddito 
esenti da imposta, si proporra 
con acutezza anche per coloro 
che percepiscono pensioni mo-
deste. La nuova legge tribute-
ria prevede Infatti che anche 
le pensioni debbano essere 
soggette all'imposta sul reddi
to. E questo e giusto. perche 
e assurdo che le superpensio-
ni di centinaia di migliaia di 
lire mensill siano esentate co
me awiene adesso. Ma. dato 
il rifiuto opposto allora dal 
governo airaumento delle quo
te esenti, anche le pensioni 
INPS di 1-2 milioni all'anno 
verrebbero tassate. se, la nuo
va legge non fosse corrette. 

Questa eventualita deve es
sere impedite. Tuttavia non si 
pud contemporaneamente per-
dere di vista la esigenza della 
entraca in vigore della nuova 
legge per quanto riguarda la 
«imposta sul reddito delle 
persone fisiche* che preveMe 
alcuni, ma pure limitati sgra-
vi fiscali per i redditi degli 
operai e degli Impiegati. 

Per evitare un ulteriore rin-
vio, la commissione parlamen-
tare dei 30 e al lavoro. Due 

sottocomitati stanno predlspo-
nendo gli schemi di parere 
sui quali, poi, la commissione 
in sedute plenarie si pronun-
ceri. E' un lavoro tutfaltro 
che facile, dato che il gover
no Andreotti, prima di andar-
sene, ha predlsposto schemi 
che in taluni casi stravolgono 
le linee della riforma, e van-
no quindi ribaltati. 

Anche il decreto sulla im
poste relativa alle persone fi-
siche abbisogna di raodifiche 
di non secondaria importanza. 
Sara bene in proposito ricor-
dare alcuni punti della nuova 
legge, anche perche negli ul
timi tempi sono state diffuse 
notizie imprecise. Attraverso 
un sistema di detrazioni. pra-
ticamente tutti i redditi da 
lavoro (salari o pensioni) sino 
a 840 mila lire annue sono 
esentati daU'imposta. 

Nel caso in cui in una fa-
miglla vi siano due redditi 
che nell'insleme non superino 
1 4 milioni di lire, la quota 
esente daH'imposte e doppia, 
sale cioe a 1 millone e 680 
mila lire. La quota esente sale 
ulteriormente di 360 mila lire 
per la moglie a carico (o per 
la prima persona a carico se 
non c'e la moglie); per ognuna 
delle altre persone a carico 
c'e una quota aggiuntiva di 
esenzione di 75.000 lire. Per 
esempio un lavoratore con mo
glie e due figli a carico ha di
ritto aU'esenzione dall'imposta 
fino a 1 milione e 350 mila li
re di reddito annuo. 

Nel caso in cui in una fa-
miglia vl siano due redditi 
che nelTinsieme non superino 
1 4 milioni di lire, la quota 
esente daU'imposta e doppia, 
cioe sale a 1 milione e 680 
mila lire. 

Passando ad un raffronto 
con 11 sistema in atto, un la
voratore con tre persone a ca
rico che, pontamo, abbia un 
reddito medio mensile di 150 
mila lire ha un carico fiscale 
di 6.880 lire al mese (di ric-
chezza mobile e di comple-
mentare, esclusa rimposta di 
famiglia). Con la nuova legge. 
Io stesso lavoratore paghereb-
be mensilmente (con ritenuta 
sulla busta) 3.750 lire. C'e da 
aggiungere che con la riforma 
viene soppressa l'imposta di 
famiglia. per cui il carico fi
scale verrebbe ridotto. Un la
voratore (sempre con tre per
sone a carico) con un salario 
di 200 mila lire mensili pa-
gherebbe 9.750 lire al mese 
contro le attuali 11.880. 

Un discorso aggiuntivo me-
ritano le pensioni in rappor
to al fisco. Occorre premette-
re che contrariamente a quan
to e stato affermato, non tut
te le pensioni sono attualmen-
te esenti da ricchezza mobile. 
Lo sono solo quelle deli'INPS 
e assimilate (casse speciali, 
assegni sociali di vario tipo) 

INCONTRO TRA FEDERAZIONE UNITARIA E FNSI 

Nuove iniziative dei sindacati 
per la liberta d'informazione 

Per discutere 1 problem! 
deirinformazione e la verten-
za del • Messaggero *, ieri I 
rappresententi della Fedtra-
zione CGIL-CISL-UIL, presen-
tl i dirigenti dei sindacati dei 
poligraHcl e del consiglio di 
fabbrica del quotidiano roma-
no si sono incontrati con una 
delegazione della giunta ese-
cutiva della Federazione na
zionale della stampa e del 
comitato di redazione del 
« Messaggero *. 

«Nei corso della riunione 
— informa un comunicato 
della FNSI — e stata sotto-
lineeta la validlta deU'azIone 
unltaria portata avantl per 
una riforma democratica dei
rinformazione scritta e radio-
teletrasmessa ed e stato rile-
vato che gli lmpegnl anche 

se generic! assunti dal go
verno davanti alle Camere 
costituiscono un primo risul-
tato del vasto movimento dl 
opinione nato proprio dali'ini-
ziativa sindacale». 

• La battaglia che 1 lavora
tori del "Messaggero" e del 
"Secolo XTX" stanno condu-
cendo per garantire la conti-
nuita della llnea del glorna-
le, in un rapporto di lealta 
con I lettori — contlnua II co
municato — e concreta espres
sione della proposte unltaria 
sulla riforma deirinformazio
ne portata avantl da tutti I 
sindacati del settore e dalle 
Confederazionl». 

La Federazione CGIL-CISL 
UIL con le organizzazloni del 
pollgraficl e la Federazione 
della lUmpa si sono lmpegna-

te cad effettuare congiunta-
mente un'azione presso 11 go
vemo perche siano garantiti 
i diritti di tutti i lavoratori 
deU'azienda e l'autonomia del 
giornale ». E* stato deciso < di 
avviare un'immediate oonsul-
tazione fra tutte le categorle 
deirinformazione per propor-
re, anche in rapporto all'an-
damento della battaglia per 
il "Messaggero" e !1 "Secolo 
XIX". una precisa iniziativa 
di azionen. Ieri intanto il co
mitato di redazione del « Mes
saggero » (la cui assemblea ha 
confermato lo sciopero anche 
per oggi) e stato rlcevuto dal 
ministro del Lavoro e dal 
presldente della Camera, e si 
e lncontrato con rappresen
tenti del partiti democraticl. 

e quelle privilegiate ordina-
rie, nonche quelle di guerra. 

Con la nuova legge, alle 
pensioni di guerra non si ap-
plichera alcun carico fiscale 
anche ne! futuro. Mentre per 
tutte le altre pensioni sono 
previste aliquote progressive 
di imposta. con quote di esen
zione eguali a quelle spettan-
ti ai lavoratori dipendenti in 
attivita. 

In sostanza, quindi, se la 
legge non sara modificata, un 
pensionato che abbia un trat-
tamento previdenziale di 1 
milione l'anno senza carichi 
di famiglia, paghera 16 
mila lire e sara esente se 
avra la moglie a carico; un 
pensionato con 1.500.000 lire 
annue, avra, se solo, un carico 
fiscale di 66.000 lire annue 
(30 mila con la moglie a ca
rico); su una pensione di 2 
milioni, il carico fiscale sara 
di 116 mila. 

Antonio Di Mauro 

Progetti di legge 
del PCI per 

I'aumento degli 
assegni familiari 

e del sussidio 
di disoccupazione 
II gruppo comunista del 

Senato ha presentato due di-
segni di legge relativi agh as
segni familiari e al sussidio 
di disoccupazione. 

II primo prowedimento 
tende a realizzare, oltre al-
I'aumento e alia unificazione 
degli assegni familiari, eli
minando ogni discriminazio-
ne tra le categorie, anche un 
sistema di scala mobile, l'al-
largamento del beneficio ai 
mezzadri e coloni, il raddop-
pio della misura dell'asse-
gno per i figli student! a 
carico del lavoratore fino al 
26. anno di eta. 

II disegno di legge sul sus
sidio di disoccupazione sta-
bilisce che l'indennita gior-
naliera di disoccupazione, do-
vuta a tutti i lavoratori, 
compresi gli addetti alia a-
gricoltura, e fissata nella mi
sura del 50% del salario 
medio giomaliero dei lavo
ratori dell'industria risulten-
te dalle rilevazioni ISTAT (al
io stato dei fatti l'indennita 
dovrebbe essere di circa 2000 
lire). Tale indennita deve 
aspettare — secondo quanto 
prevede il progetto del PCI 
— anche ai giovani in cerca 
d! prima occupazione iscrit-
ti almeno da sei mesi nelle 
liste di collocamento. 

Oggi incontro 
dei sindacati 
con i ministri 

finanziari 
Si svolgera oggi l'incontro 

tra 1 massimi responsabili 
della Federazione CGIL -
CISL - UIL e i ministri fi
nanziari. 

Alle ore 17, presso il ml-
nlstero del Bilancio, il re-
sponsabile di questo dicaste-
ro, Giolittl, insieme ai col'.e-
ghl del Tesoro La Malfa e 
delle Finanze Colombo, rice-
vera la delegazione sindaca-
le, guidate da! tre segretari 
general! della CGTLCISUUTL 
e composte da altrl membri 
delle segreterle delle tre con
federazionl. 

L'opportunita di un incon
tro preliminare dei sinda
cati con i tre ministri fi
nanziari, prima della riunio
ne alia presidenza del Con
siglio — che awerra dopo 
la flducia delle Camere al 
nuovo Govemo — era stata 
prospettata martedl 
stesso on.Ie Rumor. 
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« I I mare colore del vino » 

L'elegia 
di Sciascia 

« Una specie di sommario » di attivita 
che indica il punto di crisi cui e giun-
ta la narrativa dello scrittore siciliano 

Un paio d'anni fa Leonar
do Sciascia pubblico un ro
manzo, 11 contesto, premedi-
tatamente destinato ad attiz-
zare un vivace dibattito, d'or-
dine politico e tfetterario: co« 
me in elfetti accadde. Diver
sa e l'intenzione con cui lo 
scrittore siciliano pubblica 
oggi questa raccolta di tre-
dici racconti (II mare colore 
del vino, Einaudi, pp. 160, 
L. 2000), composti in un lun-
go arco di tempo, fra il 1959 
e il 1972: offrire, come egli 
stesso dichiara, < una spe
cie di sommario » della sua 
attivita, rivendicandone la 
coerenza nelle premesse in
terne e nei modi di svolgi-
mento. Un invito dunque a 
riconsiderare, con mente se-
rena, il signifioato comples-
•ivo d'una esperienza che 
oerto resta fra le piu notevo-
li del dopoguerra. 

Veramente, non tutti gli 
acritti inclusi nel volume of-
frono una materia di rifles-
sione adeguata, contribuen-
do ad arricchire la figura 
del narratore: alcuni sono 
poco piu che schizzi, esauri-
ti nel giro elegante ma bre
ve di poche pagine. Tutta-
via nella raccolta e agevole 
riconoscere un filo condut-
tore, che e effettivamente lo 
stesso da cui sono percorse 
le opere maggiori e piu note 
di Sciascia. Al centro della 
sua attenzione e sempre sta-
to il rapporto fra il citta-
dino e la legge, quale si 
esprime laicamente negli 
istituti di diritto pubblico. 
Pa cio la spinta a una bat-
tagtia di stampo democrati-
co-borghese, contro la di-
cgregazione secolare di una 
societa in cui ministri ed 
esecutori di giustizia appaio-
no, quando non impotenti, 
addirittura complici delle 
malversazioni che opprimo-
no il singolo individuo e de-
formano ogni rapporto di 
vita collettiva. 

In questa chiave, il feno-
meno mafioso assume un'im-
portanza determinante, per 
la rappresentazione oggetti-
va della realta regionale Si
cilians, e nello stesso tem
po acquista un valore sim-
bolico, su cui la coscienza 
dell'intera nazione e chia-
mata a meditare. Certo, Scia
scia non ignora le radici eco-
nomiche e le ragioni sociali 
dell'ingiustizia: ma il suo 
punto di riferimento essen-
ziale e lo Stato, non la clas-
se. Cosl i suoi libri adottano 
spesso le strutture d'un gial-
lo d'alta qualita, dove un 
eroe solitario si adopera non 
per restaurare ma per in-
staurare un principio di le-
galita libera e giusta, in cui 
tutti possano riconoscersi. 
Analogamente, quando l'oc-
chio dello scrittore si volge 
•1 passato, e sulle contro* 
versie giudiziali che si sof-
ferma, sui processi e le per-
secuzioni subite da chi si 
batte in nome d'un progres-
so verso la liberta, garantita 
dall'uguaglianza generate nei 
confronti della legge. 

Risentimento 
pessimista 

Sul piano stilistico, ne de-
riva un forte carattere di 
criticismo razionalista: la 
scrittura appare tesa a in-
dagare, ricostruire, collega-
re, secondo un ritmo pun-
tuale e serrato, le circostan
ze di fatto che smascherino 
le false apparenze in cui la 
volonta criminosa si awol-
ge, e riportino in chiaro la 
verita umana, nella sua nu-
da evidenza. Ma questa ten-
tione conoscitiva ha un con-
notato ironico, svariante dai 
toni della pseudogaiezza al 
sarcasmo, su una linea di 
amaro risentimento pessimi
sta. E' qui che Sciascia pone 
in evidenza la consapevolez-
za dei limiti della sua voca-
none di intellettuale tardoil-
luminista: poco possono le 
prose di romanzo e di storia, 
per quanto sia l'impegno cri-
tico che le sorregge, se fra i 
lettori cui si rivolgono non 
esistono le condizioni per il 
maturare d'un processo di 
trasformazione radicale del 
mondo sbagliato che lo scrit
tore rappresenta. 

Questo atteggiamento na-
sceva da una doppia riserva: 
verso le potenzialita innova-
trici della lotta condotta dal
le forze politiche democra-
tiche, in Sicilia come nel-
1'intero paese; e nei riguar-
di della letteratura, in quan
to mezzo per intervenire at-
tivamente sull'opinione pub
blica. Unica salvezza, il di-
sincantato stoicismo morale 
di chi osserva e giudica, un 
po* dall'alto, senza farsi illu-
sidni sull'esito di una vi-
•anda di cut pure non rinun-
ata aftatto a sentirsi parte-

cipe. Ma si trattava di un 
equilibrio troppo difficile per 
durare a lungo: in effetti si 
incrino appena dopo aver 
conseguito il risultato piu 
rigoroso, con A ciascuno il 
suo, del 1966; in seguito, lo 
scrittore giungera a espri-
mere il proposito di abban-
donare la narrativa. 

I racconti del Mare colore 
del vino ribadiscono questi 
tratti fisionomici dell'opera 
di Sciascia. Sono pagine, tut-
te, condotte secondo i mo
duli d'un umanesimo colto, 
ma non per questo meno 
mosso e vivace, depurato di 
ogni influsso dialettale an
che se sotterraneamente in
cline a trovare una concor-
danza tra le cadenze sicilia-
ne e i ritmi del periodare 
classico. Si produce cosl una 
sorta di contrappunto, tra un 
ideale sottinteso di nobile 
autenticita umana e la gra-
vezza drammatica o squalli-
da degli eventi effettualmen-
te descritti. Sopruso e de-
litto sono i maggiori prota-
gonisti dei racconti: sia quel-
li dedicati esplicitamente al
ia mafia (Filologia, Western 
di cose nostre) sia quelli in 
cui sono portati sulla scena 
casi diversi di infrazione al 
codice dei tribunali o a quel-
lo, non scritto, del costu
me: con un margine di abi
lity gratuita (Gioco di so
cieta) ma anche con effetti 
di notevole intensita psicolo-
gica (Un caso di coscienza). 

La cordialita 
del racconto 

Non manca il guizzo della 
polemica con i comunisti, 
nella novellina dove la de-
cadenza di santa Filomena 
dal culto, per decreto pon-
tificale, viene paragonata al
ia fine dello « stalinismo > 
(La rimozione). Ma a colpi-
re e forse soprattutto la cor
dialita distesa del racconto 
che da il titolo al volume: 
un lungo bozzetto, sullo 
schema ben collaudato del-
Pi neon tro ferroviario. che 
colloca nello stesso scompar-
timento un ingegnere del 
nord e una piccola comitiva 
agrigentina. Tra loro e'e una 
ragazza, attraente proprio 
per 'la sua timidezza un po* 
goffa; e ci sono due bambi
ni che con la loro chiassosa 
ma irresistibile petulanza 
aprono al compagno di viag-
gio una dimensione di affet-
ti e pensieri nuovi: «Non 
si puo aver fede nella tec-
nica senza aver fede nella 
vita: non si pud andare in 
orbita intorno alia terra se 
non per il fatto che ci sono 
bambini che hanno quattro 
anni, bambini che nascono, 
bambini che nasceranno. Ma 
la nostra societa comincia a 
vedere i bambini come pro
blems, come gia negli Stati 
Uniti, con tutto lo studio di 
pedagogia e di medicina che 
si svolge sul problema della 
loro liberta ». «II punto e 
questo: i bambini non sono 
un problema. Una societa 
che se H pone come proble
ma li distacca da se, provo-
ca una soluzione di continui-
ta. Lulu e Nene non sono 
problema per il professor 
Micciche e per la signora: 
e si che sono maestri». 

II brano e ideologicamente 
significativo, per l'esaltazio-
ne, nella gente di Sicilia, di 
una integrity naturale d'af-
fetti che le societa industrial-
mente progredite hanno per-
duto. Letto oggi, indipenden-
temente dalla data di stesu-
ra, questo appello a tornare 
alia «fede nella vita» non 
puo non apparire il risvolto 
del pessimismo esistenziale 
assolutizzato nel Contesto. 
L'ultimo romanzo era un 
apologo sul Potere, che coin-
volge tutti nella sua macchi-
na corruttrice, governanti e 
oppositori e contestatori: dal 
punto di vista politico, una 
tesi equivoca e inaccettabi-
Ie, dal punto di vista lette-
rario, un passo falso, giac-
che portava Sciascia verso le 
forme di un allegorismo 
astratto, estranee alle sue 
risorse piu genuine. 

Ma anche la tendenza op-
posta rappresenta un evi-
dente pericolo, declinando 
sul terreno deirintimismo 
elegiaco, della sentimentali-
ta piccolo borghesc, da cui 
lo scrittore aveva saputo te-
nersi Iontano: e non era me
rit o dappoco. La narrativa 
di Sciascia sembra insomma 
proprio a un punto di crisi: 
1'occasione di bilancio offer-
ta dal Mare colore del vino 
lo conferma, lasciando aper-
to il discorso sui suoi svi-
luppi futuri. 

Vittorio Spinazzola 

La mostra del Seicento lombardo al Palazzo Reale di Milano 

PITTORI DELLA CONTRORIFORMA 
Stragi e miracoli, torture e racconti edif icanti, santi, guerrieri e appestati nelle grandi storie visive che rif lettono 
il clima di un'eta di restaurazione e il conflitto tra cielo e terra - La tensione intellettuale di un'epoca travagliata 
nelle tele del Procaccini, del Cerano, del Morazzone e di Tanzio da Varallo - La strada dei «Sacri Monti» 

Parapsicologi 

in immersione 

«ritrovano,» 

I'Atlantide 
CADICE, 18 

« Abblamo trovato I'Atlan
tide »: questo 6 I'annunclo 
di un giornallsta di Los An. 
fleles, Stewart S|avln, che 
segue le rlcerche di una e-
quipe di studios! amerlcani 
a| largo della costa meri-
dlonale spagnola, oltre le 
< colonne d'Ercole» dove 
la leggenda vuote che sia 
eslstito II c continente per-
duto». «Ho ancora quelle 
Immaglni davanti agll oc-
chi — ha soggiunto Slavin 
che era appena rlaffiorato 
dalla sua immersione subac-
quea — e ancora non rlesco 
a credere a eld che ho vi-
sto, ma so senza ombra di 
dubbio che e una scoperta 
enormemente importante >. 

Che cosa abbiamo visto 
Slavin e gli altri « sub » del
la spedizione per la verita 
non e stato detto. Solo Eg-
gerton Sykes, un archeologo, 
ha accennato alia scoperta 
di reperti < di origine pre-
romana e prefenicia • . La 
signora Maxlne Asher, con-
direttrlce dell'equipe, ha 
promesso, per venerdi 20, in
formation! piu dettagllate 
corredate da fotografle 
scattate sul fondo marino. 
« Credo proprio si tratti del-
I'Atlantide », ha detto. « Ri-
detec! pure sopra ma e la 
piu grande scoperta nella 
storia del mondo ». 

Per il momento la signo
ra Asher ha bisogno «di 
coordinare le proprie idee », 
ma e sicura di quello che 
dice. Questa sicurezza le 
viene dalle proprie qualita 
d! parapsicologa, doe dalla 
facolta di ricevere c perce-
zioni extrasensorlali ». c An
che gli abitanti dell'Atlanti-
de — ha spiegato la signora 
Asher senza batter ciglio — 
erano pslcologicamente mot
to sensibill. Ecco perche 
sott'acqua abblamo potuto 
captare buone vibrazioni che 
cl indicavano dove doveva-
mo immergercl. Era come 
se qualche forza men tale 
ci attirasse laggiu >. 

Giulio Cesare Procaccini: c II trionfo di Davide » 

NEL CLIMA DELLA LIBERAZIONE 

II primo Festival dell'Unita 
II 2 seffembre 1945, a Mariano Comense, piu di duecenlomila persone nel «villaggio» con cinquanfa 
stands cosfruili in mezzo a un bosco — L'incontro Ira compagni che si erano conosciuti al confino, in 
galera, neiremigrazione o nella lotta partigiana — I fondi raccolfi dai lavorafori per i l quolidiano del PCI 

Dopo il successo del Festi
val deWUnita a Venezia e men-
tre si e gia al Iavoro per la 
prepaxazione di quello di Mi
lano, non e forse fuori luogo 
ricordare al lettori, ai compa
gni, un precedente, e un al-
tro grande successo, che e da-
tato 2 settembre 1945, cioe ap
pena quattro mesi dopo la Li-
berazione. Per la prima volta 
nella vita del nostra partlto 
si riusci aliora a convogliare 
ad una festa deWUnita una fol
ia che calcolammo di oltre 
200 mila persone. Chi ne ha 
ancora memoria, dopo un 
quarto di secolo? 

L'awenimento ebbe luogo a 
Mariano Comense, in un me-
raviglioso bosco in provincta 
di Como, a circa 27 km. da 
Milano e a 14 da Como. Non 
fu possibile trovare un luogo 
adatto piu vicino a Milano 
perche ovunque erano ancora 
accampate le truppe alleate. 

l a realizzazione di quella au-
tentica prima festa italiana di 
massa, attorno al simbolo del 
giomale del PCL awenne per 
molti aspetti alia cgaribaldi-
na». come dicevamo aliora, 
appena usciti dalla guerra 
partigiana. 

Verso la meta di giugno del 
'43. avevo Iasciato la carica 
di segretario della federazio-
ne di Novara perche chiama-
to d'urgenza a Milano (si di-
ceva: per le esperienze acqui-
site nelTemigrazione) con il 
compito di organizzare la dif-
fusione deWUnita. Aliora il di-
rettore deUUnita di Milano 
era il compagno Gian Carlo 
Pajetta e dirigeva il partito 
per 1'Alta Italia il compagno 
Longo: nonostante il aritomo 
nella Iegalita» si continuava-
no a chiamare il primo « Nul-
lo» e il secondo «Gallo». La 
sede del partito per I'AIta Ita
lia si trovava a Milano in via 
Pilodrammatici mentre la re-
dazione dell't/nitd era poco 
lontana dalla stazione Cen-
trale, nello stesso edificio do 
ve il nostra giomale veniva 
stampato insieme alia «Oaz-
zetta dello Sports. 

L'idea di realizzare una gran
de festa era venuta a Pajet
ta nel corso dl un convegno 
convocato a Milano il primo 
luglio, alio scopo di dare vita 
all'Assoclazlone degli «Amici 
dell'Unlt4» di cui ful eletto 
primo rwponsabUe. La festa 

di Mariano Comense doveva 
essere preceduta da tutta una 
serie di altre feste nelle diver
se provincie della Lombardia, 
dell'Emilia, del Veneto e del 
Friuli, le provincie, cioe, nel
le quali si diffondeva l'edizio-
ne deWUnita di Milano. Non 
era possibile organizzare con-
vegni, e tanto meno feste, sia 
nel Trentino-Alto Adige, sia 
nella Venezia Giulia per il di-
vieto imposto dalle truppe al
leate di occupazione. 

Furono stampati 210 mila 
tesserini degli « Amici dell'Uni
ta » ceduti a 200 lire ad ogni 
aderente. Sempre alio stesso 
convegno fu lanciata la parola 
d'ordine di organizzare nelle 
singole provincie interessate 
la « Settimana deWUnita » che 
ebbe Iu )go dal 22 al 29 luglio 
nel Veneto e nel Friuli. dal 
5 al 12 agosto nell'Emilia e 
dal 19 al 26. sempre di ago
sto. in Lombardia. Diffuslone 
straordinaria. convegni di 
« Amici deWUnita » e ovunque 
possibile, feste: questi erano 
gli obiettivi della «settima
na». Una festa ebbe luogo a 
Venezia, un Convegno a Udi-
ne. altre feste a Bologna e a 
Reggio Emilia. In queste ulti-
me due prese la parola il com
pagno Pajetta. A Reggio Emi
lia, nel corso del convegno te-
nuto nella mattinata, presero 
il volo treraila colombi che 
recavano attaccato al collo un 
«messaggio» deWUnita. 

Innumerevoli 
difficolta 

Una manifestazione Impo-
nente si svolse sabato 23 ago
sto all'Arena dl Milano. L'Agen-
zia <c Ansa » parld della parte-
clpazione di oltre 50.000 per
sone. Erano senza dubbio di 
piu. Dalla Uberazione, Milano 
partigiana e operaia per la 
prima volta dava vita ad un 
simile grande comizio. Ebbi 
il compito di «presentare» 
Pajetta che tenne il discorso. 
Che cosa diss! nel pochi mi-
nuti che mi spettavano non 
ricordo; ricordo perd che al 
termlne del comizio «Nullo» 
con il suo savoir /aire mi dis-
se « che l'avevo presentato co
me se fosse stato un boxeurs! 

E torniamo alia grande fe
sta di Mariano Comense (re-

sponsabili deirallestimento e-
rano il compagno Ernesto 
Treccani, il compagno Dante 
Gorreri, aliora segretario della 
federazione di Como e io stes
so). Longo non era entusiasta 
della scelta della localita, per 
la lontananza da Milano, per 
la scarsezza di mezzi di tra-
sporto, per le innumerevoli 
difficolta obiettive che esiste-
vano in quel mesi immedia-
tamente successivi alia fine 

della guerra. Ma poi, anche egli 
si arrese all'ondata di entusia-
smo, alia irrefrenabile volon
ta di fare e alia nostra testar-
daggine. Chi furono aliora i 
costruttori del bellissimo a vil-
laggion, con una cinquanti-
na di a stands*, nel bosco di 
Mariano Comense? Furono 
gli operai comunisti del
le grandi fabbriche di Milano 
e di quelle meno grandi di 
Como che per un paio di set-
timane, notte e giomo, con 
mezzi di fortuna, trasforma-
rono quel bosco in un vera 
straordinario cantiere. Tubi 
« Innocenti ». Iegname, tendo-
ni. colori. picconi. pale, ecc. 
Ricordo ancora il nostra 
Treccani, abituato a tenere 
nelle mani validamente i pen-
nelli, duramente provato e con 
le mani spellate dal piccone 
e dalla pala. 

II Festival fu efficacemente 
popolarizzato. sia attraverso i 
mani festi e i volantini (anche 
se non erano cosl lussuosi, 
ne cosl abbondanti come quel
li di oggi) sia attraverso tra-
smissioni radiofoniche che 
— in quel tempo — non era-
no ancora soffocate dalla cap-
pa della censura democri-
stiana. Grande parte dei com
pagni avevano ancora al collo 
i fazzoletti rossi delle Briga-
te Garibaldi e gridavano il lo
ro invincibile ottimismo, na-
to nelle recent! giomate insur-
rezionali. che forse ci indu-
ceva a sottovalutare le capa
city di recupero delle forze 
della reazione. Le « staffette » 
ex partigiane, alcune decine, 
furono mobilitate per la di-
stribuzione delle «coccarde» 
ed esse assolsero 11 compito 
con lo stesso entusiasmo con 
11 quale avevano dlslmpegna-
to misslonl ben piu rischlose. 

La Festa, fu una cosa enor-
me. Abblamo parlato di 200 
mila convenutl: io ho sempre 
creduto che slano staU dl piu. 

Al comizio presero la parola 
— tra gli altri — Mauro Scoc-
cimarro, Gian Carlo Pajetta e 
Ruggero Grieco. Ci fu una sfi-
lata di oratori che non f iniva-
no mai. Bandiere rosse, canti 
partigiani, fisarmoniche, chi-
tarre, abbracci tra compagni 
che non si vedevano da tem
po e che si erano conosciuti 
al a confino », in galera, nella 
emigrazione, nel periodo clan
destine, in montagna. 

A sera quando il comizio 
era quasi al termlne, giunse 
nel bosco in festa il compa
gno Cino Moscatelli accompa-
gnato da un sacerdote che 
era stato cappellano partigia-
no della Valsesia. Anch'egli 
voile salire sul palco e im-
prowiso un discorso ai comu
nisti inneggiando alia Resi-
stenza. 

Tante povere 
lirette 

La Festa iniziata la notte 
sul sabato. si prolungo sen
za sosta. Si ballava ancora a 
mezzogiomo di lunedl. La 
compagna Rina Pezzali di Cre
mona — ora scomparsa — che 
aveva militate a Parigi, mia 
collaboratrice, durante quin-
dici giomi dopo la chiusura 
del Festival, chiusa in uno 
stanzino continud a contare il 
denaro deU'incasso che era 
stato portato al giomale in 
alcuni sacchi: tante povere li
rette, banconote di occupa
zione che i lavoratori, in un 
periodo economicamente dif
ficile. mettevano a disposizio-
ne del giomale del Partito Co-
munista. Non ricordo piu la 
somma raccolta, ma so che 
1 soldi erano tanti. 

La festa deWUnita di Maria
no Comense nel settembre '45 
fu senza dubbio la prima 
grande festa popolare che fl-
no ad aliora fosse mai stata 
organizzata e aprl la serie di 
numerose e altrettanto impor-
tantl manifestazloni per YUni-
ta, manifestazloni entrate da 
tempo nel vivo della mlglio-
re tradizione popolare, a scan-
dire anno per anno 1 successl 
del movlmento del lavoratori 
italianl e del nostra Partito 
Comunlsta. 

Sttfano Schiapparalli 

Da quando, in questo dopo
guerra, Palazzo Reale e dl-
ventato sede delle piu impor
tant! rassegne d'arte mllanesi, 
le sue vaste sale non sono 
mai state «occupate» con 
maggiore dispiegamento d'im-
magini. Davvero imponente 
appare 11 complesso dl opere 
che ora vi e stato raccolto: 
composizloni gremite, elo
quent!, perorative, slargate in 
dimension! da schermo glgan-
te, da cinemascope. E* que
sta, credo, la prima impres-
sione che la mostra del Sei
cento Lombardo fa su chi ne 
affronta la vlsita. Dalle gran
di tele vi arrlvano addosso 
stragi e miracoli, torture e 
racconti ediflcantl, agonle e 
resurrezlonl: martirl, santi, 
guerrieri, appestati: un folto 
<teatro» di personaggl agio-
graflci e penltenzlali. 

Ma come leggere In modo 
meno approsslmativo una ras-
segna cosl ricca, diversa e 
contraddittorla? L'architetto 
Gardella ne ha curato l'alle-
stimento con indubbia pro-
prieta e intelllgenza, «mon-
tando» alcuni effetti con si
cura regia, ma forse, per al
tri versl. anziche cercare dl 
inventare un clima di sugge
s t ion secentesca, Immergen-
do le sale nel bulo, isolando 
mlsticamente i quadri nella 
luce splovente dalFocchio del 
fari e facendo echeggiare in
torno le note chiesastlche del-
l'organo, forse sarebbe stato 
opportuno tentare di favorire 
in qualche modo una vlsione 
piu razlonale delle opere espo-
ste, restituendole cioe alia 
modernita dei problem! che 
l'epoca in questione ormai 
propone da anni alia critica 
piu attenta e come, si dice, 
provveduta. 

Quanti giudizi si sono scon-
trati nell'esame del secolo 
XVII e di cid che in- partico-
lare esso ha slgnlficato per 
l'ltalia: sono giudizi che van-
no senz'altro al di la di una 
Indagine estetica sui risultatl 
plastici conseguitl dagli arti-
sti di questo periodo, coinvol-
gendo profondamente i motivi 
sociali, politic!, religiosi che 
hanno informato l'azione della 
Controriforma in ogni campo 
della vita civile e della ela-
borazione ideologica. Da que
sto punto d! vista e certo che 
la Controriforma fu una va-
stissima operazione di restau
razione, che ebbe per centro 
propulsore il Concilio di Tren-
to e tra i suoi piu attivi ese
cutori TOrdine dei Gesuiti. Ma 
a questa azione fu indubbia-
mente proplzia la crescente 
debolezza della borghesia ita
liana. 

La scoperta dell'America e 
della via marittlma per le In
die, a scapito delle rotte me-
diterranee. aveva trasferito il 
traffico sull'Atlantico, avvan-
taggiando il Portogallo, la 
Spagna, l'Olanda, 1'InghUter-
ra e la Francia. 

E* in questa situazione che 
e maturata la crisi dei valori 
rinascimentali, come pure la 
rivincita delle forze feudali. Di 
fronte alia cultura umanlsti-
ca, ormai sempre piu chiusa 
nella raffinatezza delle corti, 
si pensi a quale moto genera
te di popolo aveva dato luogo, 
fuori d'ltalia, la Riforma pro-
testante, stabilendo, anche sul 
piano della cultura, un rap
porto sociale di straordinaria 
ampiezza e di attiva parted-
pazione. Anche in Italia, a co
rn Inciare dal Medio Evo, em-
no sorti movimenti ereticali 
in cui si manifestavano in va-
rio modo, benche conf usamen-
te, 1 sentiment! di protesta 
delle masse diseredate. Tali 
movimenti tuttavia non ave
vano trovato quella saldatura 
politica che, viceversa, aveva 
fatto della Riforma un awe-
nimento, in cui, seppure con 
forti contraddizioni, erano 
confluiti e confluivano i piu 
Iarghi interessi nazionali. 

E* in queste circostanze 
dunque che la Controriforma 
cattolica si muove, puntando 
sul recupero degli strati po-
polari attraverso una folta se
rie di iniziative, che vanno 
dalle opere assistenziali ai 
nuovi metodi di propaganda 
della fede, tra cui, in prima 
linea, e'e anche l'impiego del
la pittura. La pittura come 
apredica figuratav, l'immagi-
ne come motivo di persuasio-
ne pietistica, la narrazione 
agiograf ica come «quaresi-
malen: e questa, nella so-
stanza, quella che potremmo 
chiamare la «poetica contro-
riformista», cosl come si tro-
va enunciata nei test! del tem
po che fanno esplicito riferi
mento al problema, Mentre a 
Roma perd l'arte della Con
troriforma, neirambito piu vi-
stoso della riduzione della re-
ligiosita a culto, mostra di 
tendere maggiormente alia 
spettacolarita, ad una sensua-
lita mlsticlzzata, nel Nord, e 
in Lombardia particolarmen-
te, con gli eretici alle porte, 
l'arte acquista In piu di un 
caso un tono di severo asce-
tlsmo. una espressivita piu 
tormentata e drammatica, an
che se la componente edifi-
cante ne resta in genere im-
prescindiblle. 

La rassegna di Palazzo 
Reale s'incentra, appunto, sul
le opere lombarde di questo 
periodo, che si colloca press'a 
poco tra la terribile pestllen-
za del 1576 e il 1630, l'anno 
in cui la pestilenza ritoma 
mietendo nuove vittime: e la 
peste descritta dal Manzoni 
nei uPromessl SposU. Anche 
queste sclagure concorrono a 
creare un dlffuso sentimento 
d'angoscla, 11 senso prowlso-
rlo dell'esistenza, della vanl-
U mondana. Nel suo celebre 

Carlo Borromeo, vescovo del
la Diocesi dl Milano dal 1560 
al 1584, scrlve: « 0 cltti dl 
Milano, la tua grandezza si 
alzava flno a i Cieli, le tue 
ricchezze si stendevano flno al 
confini dell'unlverso mondo, 
gli uominl, gli animali, gli 
uccelli vivevano e si uutrlva-
no della tua abbondanza... Ec
co In un tratto dal Cielo che 
vien la pestilenza, che e la 
mano dl Dio. e In un tratto 
fu abbassata a tuo dispetto la 
tua superbia; sel fatta In un 
sublto dlspreglo negli occhl 
del mondo; sel rlstretta den-
tro dei tuoi murl; son rin-
chiuse nel tuol conflnl le tue 
mercanzie, le tue abbondan-
ze... Fuggivano i grandi, fug-
givano 1 bassi, ti abbandonor* 
no aliora tantl, e nobill e 
plebel». 

La peste come castigo dl 
Dio, come incitamento dl un 
ritorno a lul nella verity dl 
una fede rivissuta con inten
sita, con spirlto di sacrlficlo: 
anche tutto cio diventera pa
thos presente nell'arte di que
sta lunga e difficile stagione 

lombarda. Ma non solo que
sto. Milano era anche 1'avam-
posto della cristianlta verso la 
Germanla luterana e la Sviz-
zera calvinista, alle frontlere 
lombarde 1 contrast! religiosi 
si rlvelavano spesso in lotte 
armate, in « sacri macelli», in 
bruciamenti e persecuzloni. E 
pure questa realta, magarl 
attraverso medfazioni narra
tive bibliche o il martirologio 
del santi, si pu6 leggere nei 
dipintl che ora figurano nella 
mostra di Palazzo Reale. 

II primo scorcio del secolo 
fu essenzialmente dominato in 
Lombardia da tre pittori natl 
tra 11 1570 e 11 1576: Giulio 
Cesare Procaccini, il Cerano 
e il Morazzone. II dover tro
vare, neH'ambito del cllma 
coatroriformlsta e In ossequio 
alle eslgenze dl un discorso fl-
gurativo di larga comunica-
zione, i modi stlllstlcl piu ade-
guatl e persuasivl, costitul per 
essi un impegno non facile, 
che sortl effetti diversi, spes
so al limltl di una palese am-
biguita. 

Un esempio di plasticita 
In questo senso, l'osserva-

zione calza soprattutto per il 
Procaccini che, venuto dalla 
cultura emiliana, sfruttando il 
suo indubbio virtuosismo, cer-
ca di trasferire gli ultimi echi 
del sottile e struggente sen-
sualismo correggesco nella te-
matica dettata dal secondo 
Borromeo, cioe da Federico, 
succeduto nel governo della 
Diocesi di Milano a Carlo, 
qualche anno dopo la sua 
morte, nel 1595. Gli esiti dl 
un tale trasferimento, in tele 
come la Maddalena col te-
schio, le Nozze di Santa Ca-
terina, Madonna col Bam
bino e un Angelo, come San
ta Cecilia e due Angeli, la-
sciano trasparire nella manie-
ra piu evidente la natura gau-
diosa, elegante e aristocrati-
ca del Procaccini, assoluta-
mente incapace di tradurre 
l'austerita ascetica o lo spasi-
mo mistico richiesti dal tema 
e dalle circostanze specifiche 
create dalla Controriforma in 
Lombardia. Di qui, dunque, 
l'ambiguita. 

E* solo soffermandosi da
vanti alle tele del Cerano che 
si puo avere veramente un'i-
dea della complessita dei pro-
blemi provocati dalla Contro
riforma in un artista di 
straordinaria qualita, che ne 
aveva sposato gli assunti, cer-
cando tuttavia di esprimerli 
il meno strumentalmente pos
sibile in grandi storie visive. 
Pur sentendosi per piu aspetti 
collegato a talune soluzioni ri-
salentl al gusto cinquecentesco 
e principalmente a talune de-
clinazioni linguistiche di Gau-
denzio Ferrari, il Cerano e 
riuscito infatti in molti brani 
della sua opera a toccare non 
fittiziamente il ritmo e l a s o -
stanza di un forte racconto 
popolare, laddove soprattutto, 
abbandonata ogni enfasi, en-
tra con sicura economia 
espressiva nella cronaca nar
rativa della vita di Carlo Bor
romeo, cioe particolarmente 
nei quattro teloni del Duomo 
di Milano. Qui, nonostante la 
eccezionale dimensione delle 
opere, gesti e figure hanno 
naturalezza quotidiana, specie 
nella rappresentazione degli 
appestati tra cui San Carlo 
distribuisce i panni e i drappi 
del suo palazzo perche si pos
sano riparare dal rigore del-
rinverno imminente; o in 
quella serie di stupendi e rea-
listici ritratti, di neri perso-
naggi (Gesuiti, Teatini, Bar-
nabitl), a cui San Carlo affi-
da il compito di suscitare tra 
11 popolo della Diocesi il rin-
novato fervore della fede. 
Nulla di atteggiato in queste 
figure, nulla di manieristico, 
bensl una verita di accent!, 
di modi, di osservazioni che 

ne fanno senz'altro un esem
pio plastico fuori d'ogni con-
venzionalita tridentina. 

Ma se la vena del Cerano 
presenta quest! valori di alte 
qualita discorsive, in cui le 
istanze controriformiste vivo-
no in una misura di persuasio-
ne, non cosl e per il Morazzo
ne, in cui le ascendenze lumi-
nistiche venete e l'estrema 
capziosita manieristica si tra-
ducono, nei suoi momenti piu 
fervidi, in tele d'inquieta ed 
esasperata sensibillta quali la 
Coronazione di spine, la De-
posizione o la Maria Madda
lena. L'arte del Morazzone re
sta perd disuguale, instabile. 
II conflitto determinato dalla 
Controriforma tra cielo e ter
ra, tra carne e spirito, si ma-
nifesta in lui non tanto come 
dissidio vissuto nell'unita del-
l'ispirazione come nel Cerano, 
bensi separato in immagini 
singole e antitetiche, spesso 
anche all'interno dello stesso 
quadra, dove 1'assunzlone del
la precettistlca controriformi-
stlca si raccoglie in alto, in 
gloriose celebrazioni, mentre 
solo nella parte inferiore, an
che stilisticamente diversa, si 
rilevano i motivi piu auten-
tici. 

Non cosl in Tanzio da Va
rallo, l'artista che la moder-
na storiografia ha giustamen-
te messo in evidenza come 
uno dei maggiori protagonisti 
del Seicento. Con lui pare che 
la lezione del Caravaggio si 
rifaccia energica e viva. Un 
Caravaggio in negativo perd, 
si direbbe. Infatti aspro e do-
lente e Tanzio, dove Caravag
gio e affermativo e polemico. 
In Tanzio si, il conflitto della 
Controriforma e vissuto con 
drammatica contrazione, con 
esistenziale intensita, senza 
tuttavia che mai venga meno 
il dato naturale e reale. Un 
quadro come quello di San 
Carlo che porta il Santo Chio-
do potrebbe essere preso co
me sintesi di prodigiosa effi-
cacia di tutta la tensione pro-
blematica controriformistica 
nella coscienza di un Intellet
tuale dell'epoca. II sudore 
agonico che ricopre il volto 
dei personaggi, il senso di tor-
mento con cui sono indagati 
e scavati nelle carnl e nella 
fisionomia, la luce livida e 
fredda che si riverbera sulle 
front!, sugli zigomi, sulle ma
ni ossute, ogni altro dettaglio 
contribuisce a conferire a 
quest"opera magistrate un ca
rattere esemplare. E" tutta 
una stagione di coercizioni, di 
violente esaltazioni, di dura, 
intransigente e aggressivo 
ascetismo che vi si legge, di 
cui Tanzio subisce la sugge-
stione, ma verso cui sembra 
che nutra al tempo stesso un 
intimo risentimento. 

II segno della ribellione 
E* forse questo il tema ve

ra della sua Battaglia di Sen
nacherib? Viene la voglia di 
rispondere positivamente a 
questo interrogative L'angelo 
intrepido che discende con 
veemenza dal cielo sulla car-
neficina che si sta perpetran-
do sulla terra pare infatti un 
angelo di collera, di sdegno, 
un'immagine folgorante di ri-
volta contro il sangue e la 
morte per sterminio: 6 II se
gno della ribellione dl Tanzio 
nei confronti del mondo. Un 
visionario realista, dunque, 
Tanzio da Varallo? Davanti a 
quest'opera la definizione non 
sembra Inadeguata. 

Ma dopo Tanzio la rassegna 
di Palazzo Reale declina: 1 
pittori della seconda genera-
zione non valgono quelli della 
prima. Daniele Crespi e un 
artista di fluente esecuzione, 
di indiscutlbile mano. ma sen
za un vera e proprio nucleo 
poetico; il Genovesino tende 
alia pittura di genere, alia 
pittura di costume. L'interes-
se, seppure minore, si riac-
cende Invece con Francesco 
del Cairo, che volgarizza cer-
ti languor!, certe estasi erotl-
co-mistiche, dipingendo con 
maniera ripetitiva e con Io 
stesso spirito Erodiadi, Lucre-
zie, Agnesi. Un'aria morbosa, 
con punte di sadismo e con 
tentazioni necrofile, clrcola in 
questi quadri che concludono 
la mostra. Ma, gluntl alia fi
ne, ci si accorge anche che 
11 peroorso e stato troppo fol
to. In fondo Francesco del 
Cairo, con le sue occulte Hbl-
dlnl, e perslno un solUevo a 
pensare a tutti i San Carlo 

miracolanti, orantl e trionfan-
ti che si sono incontrati nelle 
sale precedent!. Di seguito al
le opere di Tanzio mai si sop-
portano tante altre tele conce-
pite ed eseguite unicamente 
come propaganda fides, uno 
scotto che anche i pittori ml-
gliori hanno finito per pa-
gare. 

Piuttosto, usciti dalla mo
stra, viene il deslderio d'usci-
re da Milano e di rifare la 
strada dei <Sacri Monti*; 
Varallo, Varese, Orta. Qui. 
nelle cappelle di questi Itine-
rart religiosi, ritroveremo al
cuni degli artisti visti alia 
rassegna: 11 Morazzone, il 
Tanzio e suo fratello Giovanni 
d'Enrico, autore di quel grup-
pi di scuHure dedicati alia vi
ta di Cristo che furono 11 ve
ra teatro mistico della Con
troriforma. Carlo Borromeo 
aveva intuito la formldabile 
funzione di questi «presepl» 
in grande formato, dislocati 
nella natura, dove le folle ac-
correvano a ringraziare per 
la fine delle pestilenze, delle 
guerre, delle stragi, per una 
grazia ricevuta. La speranza 
dei miracoli era aliora Funlca 
medicina dei poveri. Ed e 
anche nella dimensione di una 
tale speranza che operd la 
Controriforma. 

La Mostra di Palazzo Reale 
ha il merito dl rlchiamarci 
alio studio dl questi teini per 
rintracoiare In essl 1 segnl 
del presente. H discorso, an
cora oggi, e aperto e non e 
certo del tutto inattuale. 

io D* Mkh^l 



PAG. 4 / e c o n o m i a e l avoro F U n i t d / gloved) 19 luglio 1973 

Oggi cortei da ogni luogo di lavoro per partecipare al comizio di Luciano Lama 

Genova manifesta contro il carovita 
X * 

Assemblee nelle fabbriche di Taranto 
Dalle ore 16 tutte le categorie fermeranno il lavoro — Grande mobilitazione in tutta la provincia — Treni spe
cial! e pullman — La Federazione Cgil, Cisl, Uil di Firenze aderisce alia petizione del Sunia per il blocco dei fitti 

Dalla nostra redazione 
GENOVA, 18 

Domani, alle 16. tutte le ca
tegorie con orario normale 
di lavoro cesseranno l'attivi-
t! per partecipare alia gran-
de manifestazione contro Tin-
flazione e il caro vita indet-
ta dalle segreterie camerall 
CGIL, CISL e UIL. Da tutti 1 
luoghl di lavoro operai, tec-
nici e impiegati afflulranno 
in piazza Caricamento: da qui, 
alle 17, partira un corteo che, 
attraversate le vie del centro 
citta, raggiungera largo XI 
Ottobre dove, alle 18, a nome 
della Federazione delle Con-
federazioni, parlera Luciano 
Lama, segretario generale del-
la CGIL. 

Per facilitare l'afflusso del 
lavoratori le organizzazioni 
sindacali hanno organizzato 
due treni speciall, uno in par-
tenza da Voltri e 1'atro da 
Pontedecimo: pullman sono 
stati annunciati dalla provin
cia. 

Dovra essere una grande 
manifestazione. testimonianza 
corposa di una politica eco-
nomica alternativa e delle rl-
vendicazioni presentate per 
arginare prima e reprimere 
poi la soffocante spirale del 
costo della vita e per otte-
nere 1'adozione immediata di 
misure e provvedimenti che 
compensino, in parte almeno, 
la rovinosa perdita di potere 
d'acquisto dei salarl, degli sti
pend!, delle pension) 

La citta e la provincia sono 
tappezzate dei manifest! delle 
organizzazioni sindacali che 
invitano lavoratori e popola-
zione a mobilitarsi per la bat-
taglia contro il caro vita e a 
partecipare alia manifestazio
ne. Si precisano pure 1 cinque 
punti sul quali si articolano 
le rivendicazioni del mondo 
del lavoro: 

1) una politica economlca 
di riforme che blocchi l'infla-
zione e 1'aumento dei prezzi; 

2) la difesa dei salari e 1'au
mento delle pension!; 

3) la crescita dell'occupa-
zione; 

4) lo sviluppo dell'agricol-
tura e del Mezzogiorno; 

5) un nuovo ruolo delle Par-
tecipazioni Statall. 

Su questi punti e sulle rl-
chleste presentate localmente, 
ai Comuni, alia Provincia e 
alia Regione, si e articolata 
la discussione nelle assemblee 
di fabbrica e d'azienda che 
si sono svolte in questi gior-
ni durante l'orarlo di lavoro, 
sia nel capoluogo che in pro* 
vincia. 

Sospensioni di lavoro di 
una o due ore e assemblee si 
sono avute, oggl, alPASGEN 
di Campi, aU'Ansaldo mecca-
nico nucleare. alia Controlli 
elettromeccanici, all'OARN. ai 
CNTR-Porto, alia CMI d! Fe-
gino, alia San Giorgio di Stur-
la, al Cotonificio ligure, alia 
Italcantleri di Sestri Ponente. 
alia Centrale del latte, agli 
stabilimenti Elah di Pegli e 
Pra. alia Marconi, alia Tor-
rington, alia Verrina, nelle 
piccole officine di Voltri (con 
asscmblea generale al salo-
ne Rinascita). all'Italsider di 
Campi e Cornigliano; si sono 
riuniti pure i telefonici della 
SIP e gli ospedalier! del no-
socomio di San Martino. A 
Chlavarl s'e riunito stamane 
l'attivo sindacale di zona. 

Alia a settimana di lotta » 
che si concludera domani 
sera con la manifestazione 
in largo XI Ottobre hanno 
espresso la Ioro « solidarieta » 
llJnione provinciale esercenti 
e commercianti e l'Associazio-
ne venditor! ambulant! (Ie 
quali hanno dichiarato la 
acompleta disponibilita dei 
propri aderenti al controllo 
dei prezzi al dettagllo, a con-
dizione che sia garantito il 
controllo dei prezzi all'origi-
ne e aU'ingrosson), la Fede
razione provinciale artigiani-
CNA. la quale ha auspicato 
che il nuovo governo, sotto 
«la spinta dell'iniziativa po-
polare. possa finalmente dars! 
una strategia politico-econo-
mica che stronchi I'impres-
sionante aumento dei prezzi 
e il costo delle materie pri
me, tutelando cosi sia il con-
sumatore che la piccola e me
dia impresa », le ACLI. ITJnio-
ne contadini Italian! e 1'Al-
leanza nazionale contadini. 

Giuseppe Tacconi 

TARANTO, 18 
Prendono corpo le Iniziatl-

ve declse dalla Federazione 
unltaria CGIL-CISL-UIL per 
la settimana di lotta contro 
il carovita, per 1'occupazione 
e lo sviluppo economico e 
sociale della nostra provincia. 
Proseguono gli incontri della 
Federazione sindacale con 1 
partiti politic!. L'incontro con 
il PCI e stato caratterizzato 
da un accordo praticamente 
unanime per le question! sul 
tappeto e sui modi, in una 
prospettlva democratica, e 
che vadano nel senso di un 
miglioramento e di un eleva-
mento delle condizioni dl vita 

Per tutta la giornata di og
gi, si sono svolte, nei diversi 
turn!, le assemblee di fab 
brica dei lavoratori dell'Ital-
sider; se ne sono tenute cir
ca una quindirina. 

• • • 
FIRENZE, 18 

La segreteria della federa 
zione provinciale CGIL^CISL-
UIL ha inviato al slnda-
cato unitario provinciale in-
quilini e assegnatarl un mes-
saggio dl adesione alia peti
zione nazionale per la case 
«trovando nei motivl di essa 
— afferma un telegramma — 
la sostanza delle rivendicazio
ni del movimento sindacale ». 

ttConfermiamo — conclude 
il messaggio — il nostro im-
pegno per il blocco dei fitti 
e degll sfrattl, per l'equo ca-
none e per una nuova politi
ca delle abitazioni e dell'as-
setto del territorion. Braccianti pugliesi nel corso di una recente manifestazione per il contratfo e lo sviluppo economico 

Per imporre agli agrari la stipula dei contratti provinciali 

ANCORA FORTI SCIOPERI DEI BRACCIANTI 
NELLE PROVINCE PUGLIESI E NEL VENETO 

Permane nel Leccese la resistenza padronale sul capitolato colonico — 48 ore di astensione dal lavoro a Brindisi 
Compatte azioni a Piacenza, Padova e Pordenone — Assemblee pubbliche con le altre categorie di lavoratori 

Dure critiche 
delPAlleanza 
contadini alia 

politica 
saccarifera 
della CEE 

Le prime notizle sulle pro 
poste della Commissione Eu-
ropea per la riforma della 
politica saccarifera della Co
rn unita sono accolte con vivo 
allarme negli ambient! del
la Alleanza nazionale del 
Contadini. 

In un comunlcafo I'Allean-
za fa no tare che sebbene non 
se ne conoscano che le gran-
dl Unee, appare chlaro II sen 
so della riforma volta a raf-
forzare U slslema di potere 
dei gruppi monopolistic! sac-
cariferi. La proposta di as 
segnare a livello comunita 
rio le quote annual! di pro-
duzione non piu ai paesi 
membrl, ma alle singole so 
cleta Industrial! non pud In-
fattl che rafforzare e acce-
lerare II processo di rlsfrut-
turazlone e concentrazione 
monopolistlca dell'industrla 

t Una simile proposta — 
dice ancora II comunicato — 
appare fanfo piu grave In 
quanfo si sltua in posizione 
di grande arretratezza ri-
spetto alle rivendicazioni del 
bietlcoltori italiani per una 
assegnazione dei contingent! 
di produzlone per zone ble 
ticole che rientri nei poteri 
delle Region!. Sotto questo 
profilo, i'Alleanza giudlca se-
veramente I'atteggtamento 
assunto dal ministro Ferrari 
Aggradi che in sede comu-
nltaria non ha avanzato obie-
zioni alia proposta della 
Commlssione, accettando co-
si II perpetuarsi, anz! fag-
gravarsi di un sistema di 
cui ben note sono le conse-
guenze ». 

Prosegue con grande forza nelle province dove ancora e aperta 
la vertenza, la lotta dei braccianti e dei colon! per II contrctio, 
1'occupazione e lo sviluppo. Partlcolare vigore assume I'azlone 
nelle province pugliesi di Lecce e Brindisi, a Piacenza, a Padova, 
a Pordenone e a Venezia. A Brindisi, dove I lavoratori sono tn 
sctopero da sabato 14, sono state proclamate altre 48 ore dl asten
sione per oggi e domani, mentre nella giornata di !eri la mobilita
zione e andata estendendosl soprattutto nella zona colonica. A 
Venezia, dove il contralto non e ancora in scadenza, sono in atto 
scloperi aziendali per il recepimento del Patto nazionale e per la 
occupazlone. 

A Milano la manifestazione inferregionale 

Oggi giornata di lotta 
i enti di ricerca negli 

Oggl si svolge nel paese 
la giornata nazionale di lot
ta dei lavoratori della ricer
ca, che chiedono la immedia
ta chiusura delle vertenze. la 
abolizione del lavoro preca-
rio, la sospensione della ri-
strutturazione unilaterale de
gli enti dl ricerca, la contrat
tazione del rapporto dl lavo
ro. II ruolo degli enti di ri
cerca per lo sviluppo del 
paese. 

Nel quadro di questa gior
nata di bclopero nazionale c 
di mobilitazione a Milano si 
terra, alle ore 10 al Piccolo 
Teatro. la manifestazione in 
terregionale, cui parteciperan-
no i lavoratori di Milano. 
Torino, Genova, Pavia, Vare 
se, Pallanza e Saluggla. La 
manifestazione e indetta dai 
sindacati di categorla e ad 
e*sa e stata data 1'adesio-
ne della Federazione CGIL-
CISL-UIL. 

In concreto con la platta-
1 lavoratori e 1 sln-

dacati chiedono I'tmmediata 
ratifica, da parte del gover 
no. degli accord! firmati ne
gli enti. facendoli divenlre ese 
cutivi nel loro testo Integra 
le; tale atto ha un valore po
litico preciso, perche gli accor-
di costituiscono una premes-
sa coerente. sul terreno del 
contenuti, con il future rap 
porto di lavoro. e perche la 
loro ratifica deve esprimere 
la volonta politica del gover 
no di affrontare in mantera 
nuova le question! della ri
cerca 

Un altro aspetto al centro 
delle rivendicazioni riguarda 
rimpegno de! governo ad una 
discussione globale con I sin 
dacati sulle forme di lavoro 
precarlo, e sul contenuti del 
rapporto dl lavoro del dipen-
denti della ricerca. Qulndi si 
rivendica la sospensione d! 
ognl prowedimento dl ristrut-
turazione e la discussione 
globale su queste questlonl 
tra sindacati e governo. 

LECCE — Anche nella provin
cia di Lecce migliaia di lavora
tori agricoii — braccianti. co-
loni. affittuari. compartecipanti 
— hanno scioperato ieri per pro-
testare contro I'ottusa intransi 
genza dei proprietari terrieri che 
ieri hanno disertato la trattati-
va per i! rispetto de! capitolato 
colonico (sul contratto braccian-
tile 1'accordo e possibile). 

Manifestazioni di protesta si 
sono svolte in numerosi centri 
della provincia: a Casarano. una 
folia di lavoratori ha gremito 
la piazza centrale: a Mehssano. 
centinaia di coloni e braccianti 
si sono riuniti nelle sale del pa-
la zzo municipale; a Sal ice. un 
corteo di lavoratori preceduto 
da mezzi agricoii. ha percorso 
le vie cittadine. recandosi poi 
pressn il Comune; a Le vera no 
le strade che conducono nelle 
campagne circostanti sono state 
picchettate fin dalle prime ore 
del mattino. Scioperi a Campi 
Salentma. a Veglie. a Villa Bal 
dassarre ed in aitri centri. De 
Iegazioni di lavoratori si sono 
incontrate con i sindaci dei ri-
spettivi comuni e telegrammi di 
protesta nei confront! del pro-
vocatorio atteggiamento padro
nale sono stati inviati alle auto 
rita provincifiii c nazionali La 
giunta di Monteroni si e riu 
nita di urgenza con i capigrup-
po consiliari; sono state lette. e 
fatte proprie. le richieste dei la
voratori in lotta. 

Per oggi si prepara una pro
testa ancor piu compatta ed 
estesa sia nelle zone dell'Arneo 
sia in quelle del Basso Salento. 
Venerdi e sabato si svolgera 
poi lo sciopero generale gia pro 
grammato dalla Federazione sin
dacale Intanto per oggi e pre-
vista una riunione a livello in 
terprovmciale (Lecce. Brindisi 
e Taranto) tra sindacati e agra
ri. per crcare una riapcrtura 
complessiva su! problema del 
capitolato colonico nei Salento 

PIACENZA - Gli agrari ed 
i coHivatori dirctti della Bono-
miana hanno. nei giorni scorsi. 
rotto le trattative per il rinnovo 
de! contratto provinciale di la 
voro. dopo sette incontri con Ie 
organtzzazicr.i bracciantili di 
Piacenza !,a motivazione di 
questa rottura e del tutto as-
surda: il padronato agrario non 
vuole che i lavoratori delle 
campagne proclamino scioperi 
durante lo svolgersi delle trat
tative Questo mentre le stesse 
trattative non approdavano a 
nulla di positivo per la pretesa 
dell'Unione agricoltori e della 
Coldiretti di peggiorare addirit-
tura la regolamentazione del rap 
porto di lavoro a tempo indc 
terminato 

Proseguono. nel frattempo. le 
azioni di sciopero indette dal
la Federbraccianti. FISBA e 
U1SBA Da oggi a martedl 31 si 
svolgerann scioperi di 48 ore. 

PADOVA — I braccianti della 
provincia hanno effettuato ieri 
un compatto sciopero: campi. 
serre e frutteti sono rimasti de-
serti. I I padronato agrario per-
siste intanto nel suo atteggia
mento negatlvo che lo spinge a 
boicottare e anche a disertare 
le trattative con i sindacati. Le 

organizzazioni sindacali hanno 
deciso a questo proposito di in-
vestire anche la Regione veneta. 
affinche faccia pressione sul 
I'Unione agricoltori per una ra 
pida ripresa delle trattative. 

Donne e uomini braccianti 
si sono riuniti ieri. nel corso 
dello sciopero. in numerose as
semblee. per discutere i conte
nuti della lotta. mentre cresce 
attorno a loro la solidarieta del 
le forze poiitiche democratiche 
e degli enti Iocali. In molte as
semblee erano present! ieri an
che lavoratori metaimeccanici 
e di altre categorie. 

PORDENONE - Sono prose 
guite nella giornata di ieri. do
po una settimana di scioperi 
nelle aziende. le astensiory dei 
braccianti della provincia in lot
ta per il contratto. Nelle zone 
del Pordenonese e del Sangui-
nnese lo sciopero e stato tota 
ie. nonostante ie provocazioni e 
le intimidazioni messe in atto 
dagli agrari. i quali persistono 
nel loro assurdo atteggiamento 
di rifiutare I'inizio delle tratta
tive. 

DOPO UN MESE Dl LOTTA 

Successo dei forestall 
sardi per il contratto 

Dal nostro corrispondente 
CAGLIARI. 18 

I braccianti forestall sardi. 
in lotta da oltre un mese. 
hanno conquLstato il contrat
to regionale di lavoro. La fir-
ma del contratto e avvenuta 
oggl nella sede dell'assesso-
rato regionale all'agricoltura 
e foreste. tra i sindacati brac
cianti della CGIL, CISL, UIL 
e l'assessore competente. 

L'accordo viene raggiunto a 
conclusions d! una trattativa 
difficile e di una vertenza 
che durava da anni. Le ma
nifestazioni specie negli ulti-
mi tempi si erano sviiuppate 
con forza: oltre 2000 lavorato
ri. nel corso di uno sciopero 
generale, erano sees! a Ca-
gliari il 26 giugno scorso. 

Nei giorni successivi. fino 
alia scorsa settimana, prote-
ste, manifestazioni. scioperi 
si sono avuti in vari comuni 
deH'isola. II contratto — la 
Federazione CGIL. CISL. UIL 

ha espresso soddisfazione per 
il successo conseguito — ol
tre a prevedere aumenti sa-
lariali e qualificanti migliora-
menti normativi. accoglie le 
norme sancite daH'ultimo 
contratto nazionale della cate-
goria, il principio del tempo 
indeterminato. Tale prowedi
mento si concretizzera nei 
prossimi mesi, quando con i 
nuovi stanziamenti destinati 
alia forestazione. sara possi
bile programmare i piani di 
spesa, garantendo ai lavora
tori almeno 181 giornate l'an-
no. Grazie a cid sara anche 
possibile eonqulstare per I 
fores tali il trattamento della 
cassa-integrazione. Si aprono. 
infine. concrete possibility di 
aumento dei livelli occupati-
vi. La lotta adesso riguarda 
la vertenza per Pattuazione 
del piano regionale di fore
stazione. che puo occupare 
subito altri 2000 braccianti. 

g. p. 

Illustrate ieri le proposte padronali 

Critiche dei sindacati 
al nuovo «piano» 
del gruppo Pirelli 

I dirigenli dell'azienda hanno dovulo tener confo del peso della lotta ope* 
raia • Riuniti a Milano rappresenfanli dei Consigli di fabbrica di tulla Italia 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 18 

La dlrezlone della Pirelli ha 
presentato questa mattina un 
« piano di recttpero iyidustria-
le» (cosl lo hanno definito) 
che ha come obiettivo «il ri-
sanamento dell'azienda». Lo 
ha presentato, presso il grat-
tacielo di piazza Duca d'Ao-
sta prima ai rappresentanti 
sindacali dei lavoratori e su
bito dopo ai giornalisti. 

Nel pomerigglo alia Camera 
del Lavoro si sono riuniti 1 
delegati dei Consigli di fab
brica di tutte le aziende ita-
liane del gruppo Pirelli per 
una prima valutazione del 
a piano » presentato dalla di-
rezione. Comunque, in un co
municato, la FULC. la Fede
razione unltaria dei lavoratori 
chimici, preclsa che un giudl-
zio sul «piano» comporta 
0 un e&ame da farsi nel qua
dro delle esigenze di svilup
po dell'economia nazionale ». 
1 sindacati lo faranno a livel
lo dl categoria e a livello con
federate. 

«Sf pub subito dire — af
ferma la FULC — che le po-
sizioni Pirelli appaiono anco
ra inquadrate in una linea 
che si muove nell'ambito di 
previsioni di sviluppo del tipo 
fin qui seguito dall'economia 
italiana, cosl come stanno fa-
cendo altri grandi gruppi. Ed 
e proprio qui che il slndacato 
dice qualcosa di sostanzial-
mente diverso. Se si vuole un 
rilancio economico nella nuo
va situazions di rapporti, bi-
sogna pensare a un tipo di 
sviluppo che si centri sulle 
esigenze sociali e non gib sul 
consumismo privato. E' solo 
da tale impostazione che pub 
derivare slancio all'economia 
del Mezzogiorno come base 
per lo sviluppo dell'intero 
Paese ». 

Che cosa prospetta nel « pia
no » la direzlone della Pirelli? 
I dirigentl dell'azienda stama
ne hanno aperto l'incontro 
con I rappresentanti sindacali 
— 1 segretari nazionali della 
FULC Bottazzi, Trespidi. Qua-
glia e Tarnagnone — parlando 
della crisl che ha Investito il 
gruppo (50 mlliardi di perdi-
te nel '71-'72, che hanno por-
tato alia svalutazione del ca
pitate sociale da 127 a 57 ml
liardi). 

Secondo i padroni le cause 
della crisi sono da ricercarsi 
nel fatto che I mercati non si 
sono comportati secondo te 
previsioni, nei forti aumenti 
dei costi del lavoro (hanno 
inslstlto sull'indennlta di con-
tingenza), nel mancato au
mento della produttivita (do-
veva aumentare perche hanno 
fatto investimenti per 155 mi-
Lardi, che hanno prodotto 20 
miliardi di interessi passivi), 
nella conflittualita sindacale 
(e qui hanno deplorato lo 
sciopero in corso alia «Bi-
coccaa). 

Gli Indirizzi generall del 
«piano» sono: 1) manteni-
mento del posto di lavoro agli 
attuali occupatl; 2) utilizza-
zione di tutte le risorse (inv 
pianti, orgamzzazione, tecno-
logie), 3) ritmo di sviluppo 
non inferiore a quello del-
l'economia nazionale. 

Per quanto riguarda gli in
dirizzi concreti. operativi, il 
piano Indica alcune soluzioni 
per 1 cosiddetti a punti di cri
si » del gruppo (sono le azien
de di Seregno. la Sapsa di Se-
sto San Giovanni. TAga. la 
Rigeneratori d« Pizzighetto 
ne). A Seregno (vi sono 700 
occupati), si dovrebbe cam-
biare produzlone, si dovreb-
bero cioe produrre articoll 
per il tempo libero e per to 
sport: cambiando attivita vl 
e perd un'esuberanza d! per
sonate di 120 persone. 

Anche alia Sapsa si cam-
bierebbe attivit& (dalla gom-
ma piuma si passerebbe alia 
costruzione di sedill completl 
per auto) con un'esuberanza 
di 140 persone. Nuova attivita 
anche per l'Aga (non ancora 
definlta: adesso si producono 
tappetl in gomma per auto) 
con un'esuberanza dl 140 la
voratori (attualmente sono 
300 circa). 

La Rigeneratori di Pizzlghet-
tone deve essere chiusa In 
quanto e un'azlenda in perdi
ta assoluta. II personate ver-
rebbe impiegato totalmente 
all'Ata-Pirelli. H « piano » insl-
ste sulla necesslta di ridare 
siancio ai prodotti per cui la 
Pirelli ha maggiore Interesse, 
cioe per i pneumaticl. «Un 
pato d'anni di tmpegno — 
hanno detto i dirigenti — e 
ci si mette a posto». 

Potenziamento delle attivita 
competitive, attiviti impianti-
stica (forniture a Paesi del-
l'Est, a Cuba, alia Libia, al-
l'lran), decentramento orga-
nizzativo e decisionale del
l'azienda: questi altri punti 
indlcati dal « piano». Poi gli 
Investimenti: sono annunciati 
100 miliardi di investimenti 
per i prossimi cinque anni. 

Per quanto riguarda 1'occu
pazione la Pirelli sostiene che 
pud aver bisogno di effettua-
re sospensioni temporanee di 
aliquote contenute di lavora
tori per garantire una certa 
mobilita della forza lavoro. I 
460 sospesi a zero ore della 
« Bicocca » e della Sapsa. sono 
riassorbibill nel giro dei pros
simi 6-8 mesi. 

Per quanto riguarda 11 Mez
zogiorno che per la Pirelli 
hanno detto i suo! dirigenti 
« e il centro dell'interessamen-
to dell'azienda che vuole im-
pedire un ulteriore intasamen-
to dei centri industriali» so
no programmate Ie seguenti 
attivita: a Chleti verra ripresa 
l'iniziativa Valpego con au
mento dell'investimento e del-
1* occupazlone rispetto al 
precedente progetto (400 lavo
ratori); a Battipaglla sono gii 
entrate in produzione la Smae 
(accessori elastici) e la 
CTM (cavi telefonici); a Vil-
lafranca Tirrena sara intensi-

ficata 1'attivita di pneumaticl 
per moto-velo-scooter; ad Al-
ghero verra inizlata la costru
zione della Sarda Cavi che 
dara lavoro a 250 persone; 
nella Val Basento la costru
zione del previsto stabilimen-
to per pneumatic! viene tern-
poraneamente rinviata. 

Ultimo punto quello delle" 
assunzionl. Nel periodo '73'75 
la Pirelli e le sue consoclate 
Itallane prevedono almeno 5 
mila assunzioni anche a par-
ziale sostituzione delle preve-
dibill «uscite natural!)). In 
Lombardia, dove sono presen-
ti « punti di crisl» potra ve#-
ficarsi qualche «modesta rl-
duzione dl forza» per una 
non completa sostituzione del
le «uscite natural!)). 

II ridimenslonamento del 
« punti dl crisi» potra rende-
re necessarie alcune tempo
ranee sospensioni. In Piemon-
te il numero dei dipendenti 
restera costante mentre nelle 
altre region! del Nord dovreb
be aumentare dl circa 300 uni
ta (Solari a Udine). Nell'Italla 
centrale il numero dei dipen
denti restera, costante, mentre 
nel Sud sono prevlste 900 nuo-
ve assunzioni nel prlmo trien-
nio e altre 1300 nel blennio 
'76-'77. 

Nel comunicato della FULC 
a proposito degli impegni per 
il Sud si afferma che le ini-
zlative non sono molte e non 
hanno certo «notevoli dimen-
sioni in materia di occupa-
zione». Stamane I dirigenti 
della Pirelli hanno anche — 
come abbiamo detto — sol-
lecltato «collaborazione» da 
parte dei sindacati e dei lavo
ratori, affermando che una 
delle cause delle difficolta del
l'azienda e la conflittualita. 
« A parte il fatto che e stata 
I'azienda — afferma la FULC 
— a determinare tale conflit
tualita con il suo atteggiamen
to, i lavoratori della Pirelli 
e i sindacati sono certamen-
te coloro che hanno proposto 
e propongono una linea di so-
luzione rispondente alle esi
genze del Paese e alio stesso 
sviluppo dell'azienda ». 

Domenico Commisso 

MONTEDISON 

Aperta a Mantova 
una vertenza 

su organici e orario 
Dal nostro corrispondente 

MANTOVA, 18 
JJ consiglio di fabbrica del

la Montedison di Mantova ha 
presentato in questi giorni una 
piattaforma rivendlcativa, la 
quale mentre per gli aspetti 
generall rimane collegata al
le impostazioni di carattere 
nazionale e regionale, a livel
lo aziendale si propone di col-
legare lo sviluppo e la pro
duzione deU'industria chimica 
al processo di rinascita di una 
provincia come quella di Man
tova. Nella piattaforma viene 
sottolineata innanzitutto la ne-
cessita di mantenere inaltera 
ta roccupazione nelTazienda, 
reintegrando i post! di lavoro 
che si rendessero llberi o per 
penslonamento od altre cau
se, medlante nuove assunzioni. 

Ripercussioni sull'agricoltura, le piccole imprese, i consumi, i prezzi 

Rapida espansione dei grandi gruppi 
finanziari neirindustria alimentare 

L'aumento di capitate Alimont e la progettata fusione con la SME — La FINAM e fa produzione di came — L'EFIM crea 
un'azienda con la Regione e le Cooperative ad Ancona — II problema dei rapporti con i produttori associati e della contrattazione 

II capitate finanziario sta 
rapidamente mettendo sotto 
controllo una letta decisiva 
deU'industria alimenure. Fi
no all'anno scorso. questo 
era principalmente un fatto 
di penetrazione dei grandi 
gruppi lnternazionali. Anco
ra oggi questi gruppi sono 
in espansione — si annun-
cia l'acquisto della vinicola 
Bertani (vini Soave) da par
te dell'Unilever — ma la no-
vita h 1'affiancamento di 
grupp: italiani. promossi o 
sostenuti dalle Partecipazio-
nl statali. 

Due giorni fa 1'Allmont, 
branca Montedison per ali-
mentazione e distribuzione, 
ha aumentato il capitale da 
9^ a 15 miliardi di lire. Lo 
aumento di capitale e stato 
accaparrato in poche ore e 
si dice che questo appetito 
del gross! gruppi 6 In rela-
zione alia prossima confluen-
za dell'Alimont nel gruppo 
alimentare che si e formato 
in una finanziarla dell'IRI, 
la SME. Sta di fatto che ora 
Alimont dispone per suo con-
to di un capitale elevato e 140 
miliardi di fatturato. La ven-
tllata confluenza nella SME 
da luogo ad un gruppo da 400 
miliardi di fatturato le cui 
dimenslonl , la partenia, de

li neano non tanto un Interven-
to qualitativo dello Stato 
per programmare lo svilup
po italiano. quanto la for-
mazione di un potenziale pe-
ricolosamente onentato verso 
awenture multinazionali a 
spese dei lavoraton. 

Infatti la SME e la branca 
finanziaria delllRI che piu 
si muove sul piano di pure 
speculazione finanziaria. La 
espansione SME nell'industna 
alimentare non e accompa-
gnata dalla formulazione di 
alcun programma, II grup
po agisce in uno spazio in 
cui operano due altre ema 
nazloni pubbliche, l'EFIM e la 
FINAM (Cassa del Mezzo
giorno). impostate in campi 
abbastanza distinti ma sen-
za una precisa ripartizione 
del compiti. Programma si-
gnifica. inoltre, promozlone 
dello sviluppo mentre la 
SME si e mossa tn modo qua
si esclusivo attraverso acqul-
slzioni di aziende esistenti ' 
PROGRAMMI — La Finanzia
ria Agricola Meridionale (FI
NAM) vuole un ruolo di prl
mo piano nel < progetto car-
new per la creazlone dl un 
potenziale produttivo di 300 
mila vitelll, 150 mila suinl 
e 50 mila agnelll da came 
all'anno. Sono state proposte 

unita minlme di allevamento 
di 500-600 capi con superfi-
ci di 40 ettan. Per ora la fi
nanziaria si e mossa con la 
costi tuzione di societa ma e 
chiaro che per procedere oltre 
e necessario un incontro con i 
contadini associati per la 
creazione di cooperative e 
strutture di contrattazione 
collettiya. 

L'EFIM ha continuato ad 
espandere alcune attivita di 
coltura specializzata per or-
tofrutticoli da conservazione 
ma ha preso Ie iniziative piii 
diffuse nel settore della pe-
sca. con societa all'estero (Ar
gentina, Messico, Australia. 
Singapore, Brasile, Somalia, 
Togo) col proposito di crea-
re una base di approwigio-
namento alle conserve ittiche 
nazionali. Ore annuncia la 
prima iniztativa nazionale di 
una qualche qualificazione: 
viene costltuita ad Ancona u-
na societa per la Iavorazione 
del pesce fomito dalle coo
perative pescatori il cui ca-
Sitate sara attribuito per il 

)o/o ad EFIM, 11 25% alio 
Ente regionale di sviluppo. il 
25% alle cooperative. L'ini
ziativa Ente statale • Regio
ne . Cooperative getta un 
C t e fra programmi di svi-

3o sociale e capitale pub-

blico che presenta dei pro- j 
blemi (di garanzia all'auto- j 
norma dell'autogestione coo- : 
perativa) ma va in una dire 
zione nuova necessaria. 
COOPERATIVE - Il govemo, 
nell'impostare l'azione delle 
Partecipazioni statali, non pud 
continuare ad ignorare che 
qualunque dimensione assu-
mano Ie industrie alimentari 
SME o Alimont le imprese 
cooperative da sole rappre-
sentano gia una quota piu 
vasta deU'industria alimenta
re dl quella a capitale pub-
blico. In partlcolare nei set-
tori del vino e oleario passa 
per Ie cooperative una quo

ta maggioritaria della produ
zione nazionale pur non aven-
do gli organism! cooperativi 
raggTunto capacita di control
lo del mercato adeguate. Una 
politica deU'industria alimen
tare comporta, in primo luo
go, la destinazione di finan-
ziamenti adeguati al potenzia
mento delle imprese coope
rative di trasformazione 

In secondo luogo compor
ta il rlgetto, una volta per 
tutte, del tentativo dl subor
dinate le cooperative (come 
fornitori, acquirentl e titolarl 
dl lavorazlonl Intermedle) al
ia grande industrla. E' neces-
aario un confronto nell'auto-

ncmia e questo pub aweni-
re soltanto in sede di pro-
grammazione regionale e na
zionale. 

E* in quella sede, oltretut-
to, che si puo dare il giusto 
posto alle 45 mila piccole 
imprese (con oltre 300 mi
la addettl) del settore alimen
tare, alle quali deve essere 
offerta una possibility di svi
luppo autonomo, in forma di 
impresa individuale o cco-
perativa. 
CONTRATTI — Un problema 
di autonomie, nell'ambito di 
un rapporto di contrattazio
ne coliettiva, torna a porsi 
con particolare in questi gior
ni di fronte alle situazioni 
esistenti ne: settori dello zuc-
chero, frutta e pomodoro. Uno 
indirizzo della produzione 
che consenta la rlduzione dei 
costi passa attraverso contrat
ti collettivl di conferimen-
to che eliminino, insieme al. 
l'arbitrio dello acquirente 
(spesso monopolistico nella 
zona in cui opera), le di
spersion! pesanti che si han
no per la mancata corrispon-
denza fra produzione e pie-
no Implego e gli stessi im
plant! industriali. Per com-
battere 1'inflazione non ser-
vono chiacchlere ma occor-
re una nuova politica. 

n consiglio di fabbrica chie-
de alia direzlone Montedison 
di poter conoscere quali im-
pianti verranno costruiti in so
stituzione di quell! che la so
cieta ritiene obsoleti (i re-
parti CR-PA 5 ed eventual-
mente il CS). La ristruttura-
zione aziendale non deve as-
solutamente intaccare 1'occu
pazione. 

Per il tristemente famoso 
capitolo degli appalti e richie-
sta rapplicazione del disposto 
contrattuale tenendo conto di: 
1) l'aumento dei carichi di 
lavoro del conduttori di 1m-
pianti ai quali viene affidata 
parte della manutenzione or-
dinaria: 2) ristituzione di 
asquadre special! di manu
tenzione » che operino a livel
lo Lnteraziendale; 3) la rior-
ganizzazione dei servizl di 
manutenzione interna. A que
sto riguardo il consiglio di 
fabbrica ritiene « manutenzio
ne straordinaria » tutte quelle 
operazioni di pura e semplice 
costruzione di impianti. 

Per quel che riguarda 1'ora-
rio di lavoro viene tra l'al-
tro richiesto: 1) la rigida ap-
plicazione del contratto in ma
teria di straordinari onde evi-
tare che gli stessi servano a 
coprire Ie carenze di organi-
co; 2) la contrattazione delle 

situazioni e circostanze che 
hanno portato alia sostituzio
ne degli orari anomali; 3) il 
blocco dei trasferimenti del 
personate da reparto a reparto 

senza preventiva contrattazio
ne con il consiglio di fab
brica. 

AI riguardo il consiglio di 
fabbrica ritiene che si debba 
procedere ad un adeguamen-
to degli organici alle 40 ore 
effettive e alia contrattazione 
preventiva con I'azienda delle 
modalita per glungere alle 37 
ore e mezzo, non conslderan-
do prematura la richiesta, te-
nuto conto dei tempi tecnid 
di addestramento del nuovo 
personate. 

Si richiede poi la revisione 
deH'accordo suite qualifiche: 
infatti sono radicalmente mu
tate le mansion! di molti la
voratori in seguito alia ri-
strutturazione. Si rifluta per-
tanto la prevalenza delle man
sion! ove di fatto questo si
gnified rlduzione di porti di 
lavoro. Inoltre viene sottoli
neata l'esi genza di deflnlre i 
livelli degll organ'M tenendo 
presente i ritml e I carichi 
di lavoro. 

H consiglio di fabbrica ri
tiene improrogabile 1'attuazio-
ne del disposti contrattuali 
per garantire un corretto in-
tervento preventivo sulla sal-
vaguardia della salute e chie-
de: 1) H libretto personate 
del rischi; 2) il libretto sa-
nltario; 3) il reglstro del dat! 
ambientali; 4) 11 reglstro del 
daU biostatlstlcL < -

Camillo V « Z Z M I I 
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II Friuli sconvolto dal maltempo 

Trombe d'aria 
e bufere provocano 

vittime e danni 
Due persone uccise dal fulmine a Pordenone • Un motociclista scaraven-
tato per terra e ucciso dal vento • Chicchi di grandine grossi come uova 

Un altro drammatico episodio causato dall'assurdo sistema carcerario 

Si da fuoco nella cella d'isolamento 
detenuto di 45 anni punito a Sassari 
Mario Valvassori e in fin di vita: oggi avrebbe finito di scontare una condanna inflittagli per furto - Un'inchiesta della 

magistratura sul gravissimo episodio - Una lettera al nostro giornale dal « Boon Camino» di Cagliari 

Nel Torinese scia di 
terribili distruzioni 

TORINO — Case distrutte da una tromba d'aria nel comune di Baldissero 

PORDENONE, 18. 
Terese De Zorzi, di 50 anni, e Mario Fantinet, di 25, di Tesis di Vivaro, sono slati folgorati da un fulmine abbattutosi la 

scorsa notle, nel corso di un femporale in un sottoportico dove i due avevano Irovato riparo. Luisa Martinuzzi, di 29 anni, 
fidanzata del Fantinel, e rimasta incolume, e Felice Martinuzzi, cognato della De Zorzi, ha riportato ustioni al braccio ed e 
stato ricoverato nell'ospedale di Maniago, dove i sanitari lo lianno giudicato guaribile in pocl)i giorni. II temporale ha col-
pito tutta la destra del Tagliamento intorno allc 23. investendo con particolare violenza soprattutto la zona a nord di Pordenone, 
compresa tra Sacile. Fontanafredda, San Martino di Campagna. Sedrano. San Foca. Vivaro, Ruascedo. Valvassore e Spilimbergo, 
La bufera si e scatenata al-
l'improvviso. con rafTiciie vio-
lente di vento. accompagna-" 
te per circa 20 minuti da grandi
ne i cui chicchi erano grossi 
come uova. Danni ingenti han-
no riportato le colture della zo
na e particolarmente i vigneti. 
mentre il vento ha sradicato 
niolti alberi. 

A Pordenone, poco prima di 
mczzanotte, il traffico nel cen
tra e rimasto paralizzato per 
la caduta di alcuni alberi in 
me?zo alia strada. I vigili del 
fuoco hanno dovuto lavorare 
per molte ore per ripristinare 
la viabilita. 

Durante l'imperversare del 
temporale, un motociclista e 
stato sollevato dal vento e sca
rab entato per terra sulla Pon-
tebbana. all'altezza di Rivoli 
di Osoppo. Ricoverato nell'ospe
dale di Udine con riserva della 
prognosi. l'uomo poco dopo e 
morto. E" stato identificato per 
Luigi Fabriani, di 49 anni. 

Danni ingenti sono stati pro-
vocati dal maltempo anche nel
la «bassa» friulana. A Car-
lino. nei pressi di Palmanova. 
una tromba d'aria ha sradica
to un albero secolare del dia-
metro di due metri, che si e 
abbattuto su una casa colonica 
danneggiandola. Danni notevoli 
hanno avuto le colture: tutto il 
raccolto di grano e andato di-
srtutto; solo in qucsta zona i 
danni ammontano a circa 10 
milioni. Danni ingenti alle col
ture si sono avuti anche nella 
zona di San Daniele. 

La stessa tromba d'aria ha 
colpito e provocato danni su una 
vasta fascia della provincia di 
Udine. Alcune case sono state 
scoperehiate e due campanili. 
uno a Passons e I'altro a Bres-
sa. sono stati seriamente dan-
neggiati e sono pericolanti. La 
tromba d'aria ha seoperchiato 
i tctti di alcuni rustici e magaz-
zini a Flaiban ed a Passons. I 
danni ammontano a parecchi 
milioni di lire. 

A Udine alcune zone della 
citta sono nmaste senza luce 
per la caduta di cavi della cor-
rente elettrica. I tecnici dell'E-
NEL sono stati impegnati fino a 
stamani a riparare i guasti. 
Pompleri e carabinieri hanno 
provveduto a rimuovere alberi 
e rami caduti. II pronto inter-
vento dei vigili del fuoco ha 
scongiurato il pericolo di un 
incendio nello stabilimento 
Honda, in viale Tricesimo. dove 
un grosso cavo della corrente 
elettrica era piombato sul fab-
bricato sprigionando scintille. 

Dalla nostra redazione 
TORINO. 18. 

La violenta tromba d'aria abbattutasi nel tardo 
pomeriggio di leri su alcune localita del Chie-
rese, la zona oltrecollinare a circa venti chilo-
metri ad est di Torino, secondo il parere dei 
meteorologi e stato 1'uragano piu forte di questi 
ultimi anni. Molti vecchi contadini delle zone 
colpite affermano di non ricordare una tempesta 
cosi terrificante, cosi disastrosa. che pare quasi 
incredibile non abbia lasciato dietro di se una 
scia di morti. In efletti 1'uragano. scatenatosi 
improvvisamente alle 18.55 per alcuni minuti. ha 
causato una decina di feriti. otto dei quali rico-
verati in ospedale in condizioni piu o meno 
gravi. Molto piu ingenti i danni materiali: cin
que case letteralmente rase al suolo; altri 150 
edifici danneggiati o scoperchiati completamente; 
centinaia di persone rimaste senza tetto; alberi 
abbattuti. Vigneti divelti. raccolti distrutti. 

I danni. secondo le prime valutazioni tentate 
dai sindaci delle varie zone colpite. superano di 
parecchio il miliardo dj lire. Alcune squadrc dei 
vigili del Tuoco di Torino, da ieri sera, sono an 
cora al Iavoro sui luoghi disastrati. per rimuo 
vere le macerie pericolanti. 

L'epicentro di questo eccezionale <t tornado •» 
e stata la localita di Sciolze, un comune agri-
colo la cui popolazione si aggira attorno ai 
mille abitanti. Le altre localita colpite sono 
quelle di Pavarolo. Montaldo. Rivalba. Casalbor-
gone e Baldissero Torinese. In quanto alia mec-
canica dell'uragano. stando alle spaventose de-
scrizioni di chi vi si e trovato coinvolto. tutto 
e iniziato con una grande nube nera da cui 
si e staccato il turbine di vento che seguendo 
un percorso a zig-zag ha spazzato le campagne 
e le zone abitate seminando distruzione. 

Subito dopo, alia tromba d'aria ha fatto se-
guito una violenta. rabbiosa pioggia mista a 
grossi chicchi di grandine. Attenuatosi 1'ura
gano. le zone colpite presentavano un aspetto 
spaventoso e desolante. Da numerose case di
strutte o danneggiate si levavano le grida dei 
feriti e le invocazioni d'aiuto. 

A Baldissero (circa 14 chilometri da Torino) 
due contadini sono rimasti sepolti sotto le ma
cerie della loro casa; si e temuto per la loro 
vita sino a notte inoltrata; poi fortunatamente 
sono stati trovati e tratti in salvo dai carabi
nieri della zona. 

Anche a Sciolze altri due contadini, padre e 
figlio. sono rimasti sepolti sotto le macerie della 
loro cascina. 

Mobilitati gendarmeria, polizio e carabinieri 

San Marino: caccia ai rapitori 
ma senza risultati concreti 

La « prigione verde» del dotfor Rossini e della figlia non e sfafa ancora frovata 
II viaggio con i soldi del riscatfo rappresenfo un rischio morfale per i banditi 

Dal nostro inviato 
SAN MARINO, 18 

Mentre polizia e carabinieri 
continuano a battere la zona 
di Pratomagno m Toscana. in 
cerca della « prigione verde » 
in fondo al canalone e della 
cascina abbandonata dove u 
dott. Italo Rossini e sua figlia 
Rossella hanno trascorso 17 
giomi di prigionia. guardati a 
vista dai loro rapitori. qui a 
S. Marino si stanno seguendo 
varie piste, che si spera, pos-
sano portare all'identificazio-
ne almeno del « basista >- ossia 
di colui che ha fomito alia 
banda dei rapitori le mdica-
zioni necessarie per portare 
a termine il duplice seque 
stro di persona. 

IN TUTTE LE LIBRERIE 
economia » un nuovo Nella collana « La nuova scienza: 

lesto di grande interesse 

Josef Wilczinski 

L'economia dei paesi socialisti 
Un volume di pp. 292, L 3.200 

portanza. Come e noto la som-
ma del riscatto e stata ver-
sata la notte di venerdi scor-
so e il medico e sua figlia 
sono stati riiasciati all'alba di 

• domenica. I rapitori hanno 
; dovuto compiere quella che 
; per loro rieve essere stata la 
| fa.se piu difficile di tutto il 
I rapimento. ossia 1'aKontana-
i mento dal luogo dove i due 
! erano stati tenuti prigionieri, 

portando con loro 1'intera 
! somma versata dalla famiglia 

Rossini. le banche infatti era-
no chi use. 

E" evidente che si tratta di 
un rischio molto grosso: farsi 
trovare il denaro addosso 
equivale a una confessione. 

Ftattanto nuovi particolari 
si sono apprcsi circa il lungo 
periodo di detenzione del 
dott. Rossini e di sua figlia 
nella a prigione verde» che 
come e noto era stata costrui-
ta sul fondo di un canalone 
a non piu di duecento metri 
di distanza da una vecchia 

Come funzionano, di fatto, I sistemi economici dei paesi t cascina abbandonata; la sor 
socialisti? Non un libro di teoria economica. ma un quadro ' J * « ™ «* ff^,"* 
completo e aggiornato delle strutture economicne dei cosj stretta come in un primo 
paesi dell'turopa Orientale, nelle tiuove condizioni create tempo si era pensato Gli uo r mini armati che montavano 

II dott. Viroli. commissario 
della Giustizia del.a piccola 
Repubblica. prosegue con un 
minuto Iavoro. Ie indagi-
ni che ha iniziato quando 
ancora il medico e sua figlia 
si trovavano nelle mani dei 
loro rapitori. 

Oggi ad alcuni giorni di di
stanza dal rilascio degli ostag-
gi e possibile fare con piu j 
calma delle considerazioni su : 
come si sono svolti i fatti e I BERGAMO, 18 
accorgersi ad esempio di un ! Achille Lorenzi, il giovane 
particolare di una certa im- i bergamasco al centro dell'in-

Sospesa 
Tinchiesta 
sul caso 

Panattoni 

dalle riforme degli anni '60 

IL MULINff 

la guardia dei due si teneva-
no sempre a parecchi metri 
di distanza dalla capanna co-
perta con il telo incerato, sul-
le posizioni che la sovrasta-
vano. 

Mauro Brufto 

chiesta sul rapimento di Miro 
Panattoni, non verra interro-
gato da! magistrate inqui ren
te prima della fine del mese. 
Lo ha deciso il pubblico mi
nistero dott. Galizzi, !o stesso 
magistrato che ha notificato 
ieri una comunicazione giu-
diziaria a Lorenzi. II giovane 
con ogni probability verra 
sentito soltanto agli inizi di 
agoslo, quando nentrera a 
Bergamo il dott. Battila, il 
magistrato che ha seguito il 
caso Panattoni sin dall'imzio 
e che aitualmente e fuori 
Bergamo per Ie ferie. 

Intanto 1'indizialo ha fatto 
sapcre stamattina alia Pro-
cura della Repubblica di ave-
re nominate suoi difensori lo 
aw. Bovio di Milano e l'avv. 
Olivati di Bergamo. Anche 
quest'ultimo legale e fuori 
Bergamo e rientrera soltanto 
a fine mese. 

Nella mattinata di oggi si 
e presentato ai Pubblico Mi-
nistero il padre di Lorenzi, 
Giovanbattista. ex insegnante 
elementare. A questi il giudi-
ce ha notificato una comuni
cazione giudiziaria per quan
to riguarda il possesso ingiu-
stificato degli otto milioni di 
lire trovati nel suo apparta-
mento al momento deli'arre-
sto del figlio. ET probabile 
inoltre che entro la fine del 
mese venga disposta anche 
una perizia sui nastri con Ie 
rcglstrazioni delle telefonate 
dei rapitori alia famiglia Pa
nattoni. 

Dal nostro corrispondente 
CAGLIARI, 18 

Un detenuto di 45 anni, Ma
rio Valvassori, si e dato fuo
co ir. una cella di punizlone 
nel carcere San Sebastlano di 
Sassari, procurandosi orribi- . 
li ustioni in tutto il corpo. Il 
carcerato si trova ora ricove
rato nel reparto. dermatolo-
gico dell'ospedale civile sas-
sarese In condizioni dispera-
te: i medici si sono riserva-
ti la prognosi. 

Le clrcostanze delPorrlbile 
episodio non sono state anco
ra chiarite, e soprattutto non 
e stato individuato il motivo 
vera che ha spinto il Valvas
sori a tentare di togliersi la 
vita. Da dlversl giorni, l'uo
mo era rinchiuso in una cella 
di isolamento, nonostante il 
suo periodo di carcerazione 
stesse per concludersi (era 
stato condannato per furto). 

II provvedimento punitlvo 
era stato adottato dalla di-
rezione del carcere a seguito 
— dice la versione ufficiale — 
del comportamento tenuto in 
diverse occasioni dal detenu
to. Pare che il Valvassori 
avesse assunto una posizio-
ne da « contestatore ». rivol-
gendosi « in modo scorretto » 
ai compagni di cella e alle 
guardie di custodia. Pare an
che — ed e il fatto piu gra
ve — che gli atteggiamenti sia-
no stati assunti quando il de
tenuto si trovava in stato di 
ubriachezza. 

La cella di isolamento, quin-
di. quale unica soluzione per 
un caso difficile con il conse-
guente drammatico epilogo. 
II Valvassori ha appiccato il 
fuoco al materasso di gomma 
piuma su cui era disteso, ri-
manendo completamente av-
volto dal fuoco. 

Gli interrogativl apertl da 
questo nuovo gravissimo epi
sodio sono molti. Bisogna in 
primo luogo sapere cosa si-
gnificano gli «atteggiamenti 
da contestatore» assunti dal 
carcerato, e conoscere le even-
tuali cause della sua protesta. 
E* necessario che l'inchiesta 
in corso chiarisca come e sta
to possibile che il detenuto 
si trovasse in stato di ubria
chezza. E' vero che e'e stata 
una prima spiegazione: l'uo
mo era soli to impossessarsi 
delle razioni di vino degli al
tri compagni di pena. 

Ma come ha potuto ubria-
carsi prima di finire nel tra-
gico rogo, se si trovava in cel
la di punizione. e perclo 
completamente isolato, da sa-
bato scorso? Se davvero era 
ubriaco in quella clrcostan-
za, chi gli ha passato gli alco-
lici? Da dove proveniva H vi
no? Ed inoltre: e possibile che 
un detenuto punito venga la
sciato con scatole di fiammi-
feri? Ed allora come ha po
tuto procurarsi i fiammiferi 
per dare fuoco al materasso? 

Mario Valvassori doveva 
uscire dal carcere proprlo do-
mani. Percio non si compren-
de come mai si siano verifi-
cati i comportamenti definiti 
di a ribellione » alia vigilia di 
riacquistare la liberta. 

Le ribellioni e le rivolte na-
scono dalla opposizione ad 
un sistema carcerario legato 
ancora a schemi borbonici e 
fascist). Un gruppo di ragaz-
zi (e non si tratta di detenu-
ti comuni) ha fatto perveni-
re al nostro giornale una 
drammatica lettera in cui af
fermano che nella prigione ca-
gliaritana del Buon Camino 
la vita e diventata un inferno. 
«Qui non veniamo considera-
ti — vi si afferma — come 
esseri umani, ma semplici og-
getti che vengono sbattuti da 
una parte aU'altra. Le possi-
bilita di difendere la tua pos-
sibilita di uomo sono nulle. 
Giorno dopo giorno tentano 
di annullare la tua personali-
ta sia fisicamente che moral-
mente Per arrivare a questo, 
si fa uso del bastone (nel ve
ro senso della parola) e di 
altri mezzi repressivi (cella di 
punizione, divieto di assistere 
ai programmi televisivi. e c o . 

Le direttive che arrivano 
dall'esterno, dirette ad auma-
nizzare » la vita carceraria, so
prattutto tra i detenuti piu 
giovani, cadono nel ridicolo. 
a Per esempio — dice ancora 
la lettera inviata aWVnita — 
di recente abbiamo ricevulo 
la visita di future e futuri as-
sistenti sociali. inviati nel car
cere per stabilire un collo-
quio con noi. Quel giorno ci 
hanno rinchiuso in cella (l,50x 
2,50, spazio destinato a tre o 
quattro detenuti) prima del 
tempo stabilito. Non e'e stato 
alcun contatto e nessuno ci 
ha posto domande per cerca-
re di capire i nostri proble-
mi. Siamo stati soltanto de-
gnati di uno sguardo furtivo. 
Cose del genere, pensiamo. 
non awengono neanche alio 
zoo con gli animali feroci». 

Nella sezione mitiori del 
Buon Camino. i ra^azzi si sen 
tono «completamente isolati 
dal mondo» Ecco cosa scri-
vono: «non possiamo leggere 
nessun quotidiano, ne seguire 
il telegiomale o cose del ge
nere. Per non parlare della 
pasta: viene consegnata, cen-
surata, con giomi e giomi di 
ritardo. Ad esempia un espres
so inviato da Cagliari e arriva-
to dopo 6 giorni dalla data del 
timbro postale. II vitto e pes-
simo, degno di un porcile, 
Molte volte abbiamo trovato 
nelle marmitte mosche, blat-
te e altri animali vari. 

Possiamo fare la spesa so
lo la domenica, e I'unico com-
mestibile in vendita 6 il bl-
scotto. Per ogni 25 persone 
arriva merce per 10 persone ». 

Giuseppe Podda 

Stasera la sentenza 
per il « Number One » ? 

Ent~o stasera. probabilmente. sara emessa la sentenza sui 
fatti del «Number One». Dopo la replica formale del pub
blico ministero Domenico Sica, alia serie di arringhe fatte 
dagli avvocati difensori nei giorni scorsi, la corte si riunira 
in camera di consiglio e decidera sulla sorte di Torri, Vassallo, 
Ercole, Ruggieri, Micozzi, la Pigus e la Aveline. L'ultima ar-
ringa e state quella fatta ieri mattina dal professor Alfredo 
De Marsico, che ha parlato in difesa di Dante Micozzi, accu-
sato di detenzione di sostanze stupefacenti e inoltre, con 
Bruno Ruggieri e Giuseppe Ercole, di avere determinato la 
rovina finanziaria e fisica di Ascanio Bino Cicogna. 

II difensore ha parlato per circa due ore: la sua arringa e 
stata dedicata quasi esclusivamente a Pier Lulgi Torri, che 
deve essere considerate — ha detto — I'unico vero responsabile 
di tutta la vicenda. Per il legale il produttore cinematografico 
avrebbt* provocato !o scandalo perche voleva impossessarsi del 
« Number One » e, quindi, Dante Micozzi sarebbe soltanto una 
vittima dei suoi maneggi. Nella foto: Anna Maria Pigus con 
il suo leaale. 

Volevano uccidersi a Caltanissetta 

Ingoiano chiodi 
nel carcere 

sei minorenni 
Alcuni mesi fa nello stesso istituto vi fu un 
caso analogo - Incredibili condizioni di vita 

Dal nostro corrispondente 
CALTANISSETTA. 18 

Nuovo clamoroso episodio 
di protesta. questa volta al 
Centro di rieducazione mino-

rile di San Cataldo: sei giovani. 
di eta dai 16 ai 18 anni. hanno 
ingoiato chiodi per protestare 
contro le condizioni di vita 
aH'interno del carcere minori-
le e soprattutto contro la for-
zata lontananza dalle famiglie. 

I sei giovani (5 di Catania e 
uno di Catanzaro: due condan-
nati per furto e quattro sog-
getti alle misure di rieducazio
ne perche ritenuti « socialmen-
te pericolosi ») sono stati rico-
verati al Centro clinico di 
Palermo. Altro non si riesce a 
sapere. neanche i nomi. 

Su tutta la vicenda. trapelata 
per caso. viene mantenuto il 
piu assoluto riserbo. Resta il 
fatto che I'episodio di protesta 
e'e stato e che non e il primo 
del genere che si verifica al 
Centro di rieducazione di San 
Cataldo: cinque mesi fa. furo-
no altri due giovani a ingoiare 
chiodi. e sempre con la stessa 
motivazione, e cioe che a San 
Cataldo non ci vogliono stare 
anche se — come ha detto un 
funzionano del Centro — lo 
Istituto gode della stima e dei-
la fiducia del ministero. Ce 
n'e quanto basta per chiedersi 
quali siano le condizioni di 
vita aH'interno del « riforma 
torio ^. in cosa consiste sped-

ficamente l'attivita di rieduca
zione, anche dimenticando per 
un attimo la vecchia considera-
zione che fa delle carceri mi-
norili la scuola media del cri-
mine, e delle carceri vere « 
proprie l'universita. 

Abbiamo visto e scambiato 
qualche parola con alcuni gio
vani « assistiti ». pallidi, im-
pauriti. preoccupati che qual-

cuno potesse vetlerli parlare 
con noi. I loro genitori sono di 
Agrigento o di Catania: quelli 
di San Cataldo o di Caltanis
setta li mandano a Catania o 
a Palermo, sempre lontani dal
le famiglie. Quando torneran-
no a casa, troveranno quasi 
certamente le stesse situazioni 
che hanno lasciato e che li 
hanno spinti al piccolo furto 
alia Standa o in qualche mac-
china in sosta. 

Entrando all'Istituto di rie
ducazione. oltre al muro di 
silenzio. alia paura di Iasciarsi 
sfuggire qualche parola. ci ha 
colpito la presenza di tre em-
blemi fascist! incastonati nel 
pavimento. all'entrata. Appena 
abbiamo rilevato la cosa. il 
custode si e arrabbiato, si e 
messo a difendere il « Venten-
nio >. r«ordine» e la « disci-
plina >, e questo lo ha fatto 
sotto gli occhi di un ragazzo 
che non se ne voleva andare, 
che sembrava volerci dire 
qualche cosa con lo sguardo. 

Michele Geraci 

Dopo la telefonata dei rapitori e la lettera del giovane rampollo della famiglia 

I Getty gia trattano con i banditi 
per tentare di liberare subito Paul? 

Alia polizia e ai carabinieri e sfalo chieslo di non intervenire • Quello che dice Marline Zacher, la fidan-
zafa dello scomparso - Gail Getty e preoccupata e spera in una rapida conclusione della lerribile vicenda 
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Le gemelle tedesche Marline (a sinistra) e Marie Zacher in auto dopo essere state interrogate dalla polizia 

Con una lettera scritta di 
suo pugno Paul Getty III ha 
comunicato alia madre Gail 
che il suo rapimento a non e 
affatto uno scherzo » e se non 
si vuole che egli venga ucciso. 
bisogna attenersi alle istruzio-
ni dei rapitori e pagare il 
riscatto nel modo che essi fa-
ranno sapere. La conferma 
del rapimento del nipote del-
l'uomo piu ricco del mondo 
si e avuta l'altra sera quando 
la madre del giovane ha rice-
vuto una telefonata dei rapi
tori. Poche ore dopo la con
ferma definitiva: Martine Za
cher, fidanzata di Paul, ha 
trovato una lettera nella sua 
abitazione romana di via del
la Scala a Trastevere. In es-
sa il giovane inform a di esse
re stato rapito e supplica i 
familiari di pagare il riscatto 
per la liberazione, di far so-
spendere tutte le indaginl. 

II messaggio. un espresso 
composto da tre fogli mano-
scritti contenuti in una busta 
commerciale rossa, in assen-
za della signora Gail Getty, 
era stato mostrato dalla fi
danzata di Paul al capo della 
squadra mobile dottor Scall; 
risulta spedito da una locali

ta Italiana, non riconoscibile 
pero dal timbro postale. La 
sera deH'altro ieri Martine 
Zacher e sua sorella Marie 
trovarono la lettera infilata 
nella cassetta della posta del
la loro abitazione. Subito dopo 
aver letto il contenuto si re-
cavano nell'abitazione della 
madre di Paul, in via Monti 
Parioli. per mostrarle la mis-
siva. Non avendola trovata in 
casa sono andate in questura. 
Martine Zacher. che da tem
po frequentava Paul Getty III, 
ha detto al capo della squadra 
mobile che la calligrafia 6 
quella del giovane scompar
so. Secondo il parere del dot-
tor Scali la lettera si inserisce 
tra i due contatti avuti tra i 
rapitori e la famiglia Getty. 
in quanto si aggancia — sem
pre secondo il capo della 
« mobile » — alia prima tele
fonata con la quale i rapitori 
chiedevano di preparare il de
naro per il riscatto -

La lettera del giovane mi-
llardario era rivolta alia si
gnora Gail Getty, anche se 
£ stata recapltata nell'abita-
rione di via della Scala pres-

so Martine Zacher. II motivo 
di questo scambio di indirizzi 
lo spiega Paul nella stessa 
lettera: egli voleva evitaxe 
che la missiva cadesse in ma-
no alia polizia. Rivolgendosi 
alia madre Paul afferma, con 
toni disperati, di essere cadu-
to nelle mani di « uomini sen
za scrupoli» e pronti ad iy 
ciderlo se la signora non pa-
ghera il riscatto o ancrt; sol
tanto se terra informata la 
polizia. II giovane rapito scon-
giura inoltre la madre di con-
vincere gli inquirenti a non 
ostacolare in alcun modo le 
trattative se vuole evitare la 
sua uccisione. Dopo aver pre-
cisato che i rapitori si mette-
ranno al piu presto in contat
to con Gail Getty (la lettera 
e stata spedita prima della 
telefonata ricevuta martedi 
dalla madre di Paul) il gio
vane supplica la madre «in 
nome dell'amore che ci lega» 
di non cercarlo ma di accon-
tentarsi di quanto egli ha po
tuto scriverle. 

Gail Getty e apparsa leri 
pluttosto preoccupata per gli 
ultimi sviluppl dl tutta la vi
cenda. 

A Grenoble 

Precipita 

in un fiume 
pullman 

con 49 turisti 
VIZILLE. 18 

Tragica conclusione di una 
fiita di turisti belgi in Francia. 
L'autopullman che li trasporta-
va in territorio francese d in
fatti precipitato in un fiume, 
finendo copc-rto dalle acque. 

II gravissimo incidente e ac-
caduto nei pressi di Vizille. un 
piccolo centro in provincia di 
Grenoble: l'autopullman, per 
cause naturalmente ancora non 
accertate. e uscito di strada 
ed e precipitato ne! fiume Be» 
manche. 

I turisti che occunavano l'au-
topullman erano 49: secondo le 
prime informazioni solo sei 41 
lorn sarchbero stati tratti M 
salvo. 
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L'INIZIATIVA DEL PCI HA SBLOCCATO LA GRAVE CRISIDELLA REGIONE 

I comunisti presentano una piattaforma 
di rinascita e sviluppo della Campania 

Le dichiarazioni programmatiche del compagno Imbriaco — Proposte per I'industria, I'agricoltura, I'artigianato, il com mercio, Purbanistica, la scuola, la sicurezza sociale — La 
vasta consultazione con i presidenti dalle Province, i sindaci, i sindacati e gli enti economici — Uno schieram ento politico diverso per on programma di rinnovamento 

Chi ha interesse 
alia paralisi 

dei poteri locali 
TORINO, Milano. Firenze, 

Napoli: in una serie di 
grandi citta sono aperte in 
queste settimane crisi delle 
giunte comunali die in qual-
che caso si trascinano inso-
lute da molto tempo, tra con-
tinui colpi di scena, come a 
Torino, o nella paludosa tatti-
ca dei rinvii. come nella Ue-
gione Campania. 

Diverse sono le motivazio-
ni di queste crisi, diversi sa-
ranno forse gli sbocchi. Un 
dato comune e pero l'esislen-
za. in tutte queste assemblee, 
di ampie maggioranze di cen-
tro sinistra nonche la procla-
mata volonta dei partiU del 
centro sinistra di rinsaldare 
tali maggioranze. Cio che col-
pisce e proprio il contrasto 
tra queste dichiarazioni e il 
travagliato andamento della 
crisi. E il contrasto appare 
tanto piu stridente se si tien 
conto delle rirmovate proposi-
zioni di « omogeneita » delle 
maggioranze locali contenute 
nel programma del nuovo go
verno. Non ce ne sorprendia-
mo. dato che abbiamo sempre 
considerato assurda e antide-
mocratica la pretesa di impor-
re da Roma la formazione de-
gli schieramenti in sede lo
cale. Tuttavia la natura di 
queste crisi e tale che non ce 
ne possiamo rallegrare. 

Ricordiamo intanto che la 
politica di centro destra non 
e riuscita a passare nelle re-
gioni e negli enti locali. Nel 
1972 e nella prima meta del 
1973. non ci sono stati nuovi 
significativi casi di sposta-
mento a destra delle maggio
ranze. dopo quelli che nel '71, 
come in Piemonte, avevano 
preparato la svolta nazionale. 
E questo fatto, unitamente al
ia vigorosa e costante resi-
stenza opposta da Regioni, 
Province e Comuni agli atti di 
governo del centro destra. ha 
dato la misura dello scarto fra 
quella politica e la volonta 
reale del paese. Non possia
mo dunque pensare che oggi, 
quando il fallimento di quel
la politica e cosi manifesto. 
si possano verificare colpi di 

coda, in quella direzione, an-
che se vi sono gruppi della 
DC. specie a Milano. che nu-
trono simili aspirazioni. Os-
serviamo pero che il blocco 
provocate dal centro destra 
nel processo di decentramento 
politico dello Stato. l'arresto 
di ogni riforma. il clima di 
diffuso qualunquismo. di di-
sgregazione e corruzione dif
fuso dal governo Andreotti in 
tutto il tessuto della democra-
zia italiana. hanno provocato 
anche a Uvelk) locale seri gua-
sti. 

Oggi. questi guasti si mani-
festano nel comportamento di 
gruppi dirigenti locaH. soprat-
tutto della Democrazia cristia-
na. responsabili di una serie 
di crisi finora volute e tolle-
rate anche dalla direzione na
zionale della DC. 

Si esercita cosi un'oscura 
violenza contro le istituzioni 
democratiche repubblicane. 
che si manifesto quando il 
giuoco intricato delle posizioni 
di potere fra partiti. fra eor-
renti. fra singole personalita. 
gi rovescia sugli organi eletti-
va paralizzandone il funziona-
mento. talvolta. e sempre p u 
spesso. al di fuori di qualsiasi 
motivazione politica che abbia 
una parvenza di obiettivita e 
di concretezza. 

Nell'assenza o nella debolez-
la di una ispirazione rinnova-
trice che riesca a tradursi in 
chiare e ccerenti scelte poli-
tiche e programmatiche. ca-
paci di determinare una rea
le unificazione degh schiera
menti. si finisce per di-
sputare soprattutto o soltan-
to sulla distribuzione degli in 
carichi. in un'assurda corsa 
verso una specie di « lottiz 
sa zione » in cui per ogni cor-
rente, per ogni gruppo. o sot-
togruppo. talvolta per singole 
persone. la conquista dell'una 
o dell'altra posizione diventa 
scopo ultimo ed esclusivo. che 
si vuol fare prevalere ad o?ni 
costo su ogni seel La politica 
e programmatica. fino agli 
estremi del vero e proprio ri-
catto. 

Bisogna smetterla. Cosi si 
distrugge il tessuto della de 
mocraz:a. la fiducia dei lavo 
ratori verso le istituzioni, cosi 
si degrada la politica a l;vel 
lo di un oscuro mercato. cosi 
si a pre nei fatti. al di la dj 
ogni proclamazione formale. 
la via alia n-az.one e al fa 
fleismo. L'iniziativa del gruppo 
comunista alia regione Cam 
pania. 1'apporto nostra alia 
formazione dello schieramento 
4k sinistra democratica che 

ha eletto il sindaco di Tori
no, sono certo forme nuove. 
inusitate di risposta a questi 
processi degenerativi. La for-
za dei comunisti e impegnata 
fino in fondo nella battaglia 
per far funzionare le istituzio
ni democratiche. Non ci sot-
trarremo a nessuna responsa-
bilita nuova che l'incapacita o 
il disfacimento di altre forze 
democratiche ci imporra di 
assumere. 

Rivolgiamo un appello a tut-
ti i democratici perche abbia-
no altrettanto senso di re-
sponsabilita. Chiediamo che si 
mediti ancora una volta, di 
fronte a questo processo di 
corruzione della democrazia, 
sul peso negativo di ogni resi
dua pregiudiziale anticomuni-
sta. Facciamo appello ai lavo-
ratori perche sentano come 
una loro necessita, come un 
loro fondamentale diritto. il 
funzionamento corretto delle 
istituzioni e perche con la for-
za persuasiva della loro vo
lonta unitaria inducano tutte 
le forze politiche a rispettare 
le regole fondamentaK della 
convivenza democratica. 

Emo Modica 
Uno squarcio dell'abnorme t disforto sviluppo urbanistico di Napoli, frutto di scelte tese a 
favorire gli speculator!. Anche nel campo urbanistico il PCI propone nuovi indirizzi che ro-
vescino la tendenza seguita finora e che ha portato tanti scempi nella citta 
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I.'lnlzlatlva comunista ha 
sbloccato gli Ingranaggl che 
da quattro mesl parallzzavano 
la vita della Regione Cam
pania, costringendo la DC ad 
abbandonare la tattica dei 
rinvll e aprendo nel Consi-
gllo il dlbattlto sul probleml 
da risolvere per usclre dalla 
crisi. Cosi stamattlna ha pre-
so avvlo la procedura per !a 
elezlone del nuovo governo 
reglonale, In sostltuzlone dl 
quello dlmessosi 11 14 marzo. 
I partltl dl centro-slnistra. sia 
pur In extremis e In condi-
zionl ancora precarle, sono 
rlusciti a presentare una 11-
sta dl candidatl alia presi-
denza e agli assessorail (co
si come ierl sera avevano ri-
costituito le giunte da due 
mesi dimlsslonarle al Comu
ne e alia Provincia, con la 
sostltuzlone di qualche asses-
sore); ma e toccato al com
pagno Nicola Imbriaco, capo-
gruppo del PCI, pronunclare 
per primo le dichiarazioni 
programmatiche a nome del
la llsta presentata, appunto, 
dal comunisti per mettere in 
moto 11 meccanlsmo statuta-
rlo che regola la elezlone del
la Glunta e soprattutto per 
offrire un terreno dl confron-
to tra tutte le forze demo
cratiche. 

Si e trattato. In effettl, non 
dl una esposizione dl esigen-
ze, o di una enunciazione di 
probleml, non di una «carta 
rivendicativa» delle aspetta-
tive delle popolazioni campa-
ne, ma dl una piattaforma 
politico-programmatica di go
verno che dal problemi. dalle 
eslgenze. dalle attese e dalle 
rivendlcazloni delle popolazio
ni prende le mosse per pro-
porne una soluzione fondata 
su un impianto di scelte or-
ganiche, di lungo e breve ter-
mine, con un preciso riferi-
mento agli schieramenti che 

Dimissionari il sindaco socialista e la giunta di centrosinistra 

Milano: la destra dc dietro la crisi 
Rotte le trattative perche la DC pretende la carica di sindaco-Ad Aniasi le forze democristiane piu moderate rim-
proverano le posizioni antifasciste - II PCI per una mobilitazione unitaria che favorisca soluzioni positive ed avanzate 
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L'amministrazione di centro 
sinistra ai comune di Milano 
e formalmente in crisi da ve-
nerdl scorso. II Consiglio co-
munale, in riunionestraordina-
ria, ha accettato all'unanimita 
le dlmlssloni del sindaco socia
lista Aldo Aniasi, del dieci as
sessor] della DC. dei quattro 
assessor! del PSI e del quat
tro assessori socialdemocrati-
ci. I partiti hanno gia iniziato 
gli incontri per la ricostltuzlo-

Giunta 
regionale 
di centro
sinistra 

in Abruzzo 
L'AQUILA, 18 

Dopo due mesi di crisi alia 
Regione Abruzzo e stata elet-
ta una nuova giunta di cen
trosinistra presieduta dal 
dc Crescenzi. 

I comunisti hanno votato 
contro. gludicando lacunosa 
ed inaccettabile la piattafor
ma programmatica presentata 
dalla maggioranza. Le linee 
esposte sono state giudicate 
dai rappresentanti del PCI 
Inadeguate alia gravita della 
crisi sociale ed economica 
che investe la regione Inoltre. 
la com posizione della Giunta. 
per la presenza di elementi 
moderati e conservator!, co
st! tuisce un freno a) rilancio 
regionalista, alia plena attua-
zione dello statuto regionale. 
alio sviluppo di un'azione di 
rinnovamento sociale. civile e 
politico dell'Abruzzo. 

ne di un centro-slnistra « orga
nic© », comprendente cioe an
che i repubblicani. 

AI terzo incontro le tratta
tive sono state interrotte per
che la DC ha chiesto il sinda
co. I socialisti hanno immedia-
tamente lasciato la riumone 
ribadendo che non ci saranno 
altre trattative a quattro fino 
a che la DC non avra ritlrato 
la richiesta. che contrasta con 
1'accordo programmatico del 
1970. 

Si tratta. in effetti. di una 
crisi da destra. come hanno 
immediatamente rilevato i co
munisti in Consiglio e in prese 
di posizione di parti to; una 
crisi complessa, difficile e 
anche pericolosa. dato che la 
destra ha scelto non da oggi 
Milano per giocare le sue car
te. a tutti i livelli e in tutte le 
direzioni. 

Non e certo un caso che la 
crisi sia stata pollticamente 
aperta in Consiglio comunale 
con un discorso del capogrup-
po dc — che fu a suo tempo 
irrequieto animatore delle ini-
ziative dei marciatori silen-
ziosi — il quale chlese le di-
missioni non della Giunta, ma 
del sindaco Aldo Aniasi pub-
blicamente accusato di due 
« colpe » gravi: appartenere al 
partito socialista. la cui segre-
teria cittadina aveva firmato 
un comunicato congiunto con 
la segreteria cittadina dei PCI 
su! problema del decentramen
to: aver fatto di Palazzo Mart 
no luogo di riferimento per 
gli antifascisti in generale e 
in particolare per gli esuli 
greci. 

PochI giomi sono bastati a 
far giustizia del pretesto sul 
decentramento; ne! comunica
to. emesso dopo II primo in
contro tra i partiti per la veri-
fica. sono elenrati i problemi 
sul quail e aperto il confronto 
tra i «quattro* 

Questi problemi sono cost 

elencati: rapporto tra amrai-
nistrazione comunale e azien-
de munlcipalizzate e a par-
tecipazione comunale; poli
tica urbanistica; decentramen
to; trasporti; edlliaia popolare 
e scolastica. Ciascuno di que
sti punti rappresenta un terre
ne di battaglia, sul quale si 
sono misurate le forze politi
che con iniziative a livello di 
Consiglio comunale e di massa, 
con risultati incerti per la 
destra 

Si dice, asetticomente, nel 
comunicato: «rapporto tra 
ammlnistrazione comunale e 
aziende munlcipalizzate e a 
partecipazione comunale », ma 
in realta ci si riferlsce al futu-
ro della MM SpA. bocieta co
munale creata per costruire le 
linee metropolitane. Divenuta 
oggetto di una indagine pro-
mossa dal Consiglio comunale 
e che ha interessato anche la 
magistratura milanese. tanto 
da far emettere avviso di reato 
pei appropriazione indebita 
aggravata a carico del consl-
gllere delegato della MM. diri 
gente dc andreottiano. Il Con
siglio comunale avrebbe do-
vuto. entro luglio. discutere 
la relazione dei due copresi-
denti dopo l':ndag;nr i quali, 
proprio la sera in cui 11 capo-
gruppo dc chie.se le dunissioni 
de) sindaco. si eraiiu impegna-
ti a consegnare i* relazione 
c entro sette giomi ». r/esame 
del materiale raccultrt dalla 
commissione d'lnda^imr. al di 
.a del giudizio sul I'opera to dei 
consigliere delegato. avrebbe 
sicuramente posio all'ordine 
del giorno il probicma di una 
revislone sia dell'atio di con 
cessione delta soci»LA sia dello 
statuto. in mod'. o& nssicurare 
alia SpA comunale una gest:o-
nene di tipo p^hbitco. coeren 
te e obbedientr alle delibera-
zfoni del Corufvi'o comunale. 
Proprio quello rhe la destra 
della DC non vijole. 

Per i gravi dissensi alPinterno della DC e della maggioranza 

Si e dimesso il presidente 
della giunta regionale sarda 
Dalla nostra redazione 
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II presidente della Giunta 

regionale sarda on Giagu ha 
stamane rassegnato le dimls
sloni daH'incarico. motivando 
il suo atto con il deteriora-
mento del quadro politico Iso-
lano ed il mancato inserimen-
to. nel programma del nuo
vo govemo nazionale di centro 
sinistra, della iegge n 509 per 
il nuovo piano di rinascita 
della Sardegna 

II gesto dell'on Giagu non 
e arrivato improwiso. ma 
era atteso da diversi giomi, 
e costituiscc la conseguenza 
dei dlssidi laceranti che per-
mangono airintemo della DC. 
e dei rapporti r>empre piu pre-
cari tra la DC e 1 suoi allea-

ti. in particolare il PSI e 
il PSdA. 

La situazione si presenta 
ora abbastanza complessa, an
che perche la DC e divisa 
sugli sbocchi da dare alia cri
si, e non a caso Ton. Giagu 
riceve forti pressloni dal suo 
partito perche ritiri le dl 
mission! 

Ncn v'e dubbio che la ra-
gione determinante della ca-
duta della Giunta Giagu e do 
vuta aHimmobilismo che ha 
caratterizzato soprattutto ne-
li ultimi tempi la sua azio-
ne di governo. La DC ha ten-
tato di correre ai ripari — 
nel senso di ripristlnare In 
qualche modo una parvenza di 
unita Interna — rlcorrendo 
all'aumento degll asscssoratl 
(da 9 a 11). La manovra 
non e riuscita. 

Considerata rimpossibilita 
di percorrere questa strada. 
per lopposizione decisa del 
PCI. piuttosto che affrontare 
i probleml emersi dalle lot-
te popolari. in primo luogo 
il piano straordinario par 
la pastorlzla. la DC ha prefe-
rito aprire la crisi regionale 

Alia luce degli avvenimen 
ti odieml, un pretesto appa
re la protesta contro il go
verno anche per quanto con-
ceme la mancata menzlone 
della 509 nelle dichiarazioni 
programmatiche di Rumor. 
In realta la Giunta non ha 
compiuto nessun atto politi
co in questo senso, nono-
stante avesse ottenuto esplici-
to mandato da parte del Pas-
semblea. 

g. p. 

Si d i c e lapidariamente. 
ne' comunicato quadripartito. 
«politica urbanistica»: die
tro queste due parole stanno 
contrast! profondl. insanabili. 
su alcunl provvedimenti di 
politica urbanistica giunti a 
scadenza e vivacemente sol-
lecitatl dalla lotta dei quartie-
ri: blocco o Incoraggiamento 
della ter/ianzzazione della cit
ta; seppellimento definitivo o 
riedizione del dlssennato « cen
tro direzionale »> a ridos-
so del centro storico, inven-
tato una decina d'annl fa. ca-
duto come proposta vallda per 
1' opposizione dei quartieri 
cittadiru. declsl a difendere 
la loro sopravvivenza. e delle 
forze politiche popolari allea-
te alia cultura urbanistica 
degna di tal nome, rimesso in 
circolazione dall' assessorato 
aU*urbanistica in queste set
timane; nuovo Piano Regola-
tore da imperniare o no sul-
l'edilizia popolare e sulle strut-
ture clvili. per II recupero di 
un tessuto urbano ampiamen-
te distrutto dalla terziarizza-
zione. dalle vlolazloni al vec-
chio Piano Begolatore. dalla 
costruzione illegale di inter! 
quartieri residenziall e grat-
tacieli (la cosiddetta « Milano 
ombra» edificata su verde 
agricolo, sul verde pubblico. 
sulle zone industrial! sman-
tellate. con le famose «licen-
zc in pecario »): varo o meno 
de! nuovo rego'amento edili-
zio. approntato dall'assessore 
socialista all'edilizia privata. 
che proprieta immobiliare e 
costruttori intendono bloccare 
per continuare a fruire dei be-
nefici provenienti dal vecchio 
regolamento edilfzio del perio-
do podestarile. Su questi e 
altrl problem! urbanistici !a 
destra ha subito scacchl p*r 
la mobilitazione unitaria dei 
cittadini. 

In Consiglio comunale la 
destra della DC — per fare un 
esempio — ha dovuto votare 
insieme alle sinistre dc. ai co
munisti, al socialisti. ai soclal-
democrattci. lasclando soli 
missini e liberali, 1'adozlone 
de! piano della 167 per l'edili-
zia popolare nel centrale vec
chio quartiere di corso Gari
baldi per il quale le immobl-
liari avevano gia progettato lo 
sventramento e la demolizione 
con ricostruzlone terziarla e 
a edilizia di lusso in connes-
sione con il grosso investimen-
to pubblico del prolungamen-
to della metropolitana. 

Nel comunicato quadriparti
to si dice a decentramento » e 
basta; ma sul decentramento 
s. sarebbe dovuto arrivare a 
delibcrazioni innovatrici entro 
questo mese di luglio. secondo 
preclsi impegm presi dalla 
Giunta di fronte all'assemblea 
dei 400 consiglieri di zona. Sul 
decentramento esiste una dl-
vergenza di fondo tra le de-
stre — quella della dc compre-
sa — e le forze popolari, col-
legate ai 400 consigl.eri di zona 
e agli interessi della citta: le 
prime vogliono il mantenimen-
to del potere rlgidamente ac-
centrato, non condlzlonabile 
da Interferenze «esterne», con
sign di zona compresl; le sini
stre si battono Invece perche 
ai consign di zona siano rico-

nosciuti poteri effettivi dl in-
tervento e controllo sull'uso 
del territorio, nella gestione 
de! servizi sociali. nell'elabora-
zione dei bilanci comunali. 

E si potrebbe continuare... 
« edilizia popolare » significa 
porre mano alia costruzione 
di case popolari in corso Gari
baldi, al risanamento dei 
quartieri infami «case minl-
me », alia rlstrutturazlone del 
vecchl quartieri di proprieta 
comunale o dell'IACP, ecc. 
Sono questi profondl contrast! 
su problem! che esigono una 
scelta tra interessi della col-
lettivita e Interessi privatistici 
— retrivj e parassitari — che 
hanno spinto la destra della 
DC all'inlziativa e alFapertura 
della crisi. Standc cosi le cose 
e evidente che nessuna coali-
zione ha possibilita di agire 
posltivamente se non trovare 
a questi problemi uno sbocco 
che coincida con gli interessi 
delle masse popolari. Uno 
spostamento n destra delFam-
ministrazione comunale apri-
rebbe prospettive gravi per la 
citta poiche accentuerebbe il 
distacco tra il comune e i cit
tadini. i loro problemi. la loro 
giusta aspirazione ad una vita 
civile in una citta organizzata 
In funzione dei cittadini e non 
della rendita o del profitto. 

I comunisti lavorano perche 
attraverso una vasta mobilita
zione unitaria sia possibile 
bloccare i disegni della destra 
e favorire soluzioni positive 
e avanzate ai problemi della 
citta. 

Renata Bottarelli 

Calamari richiama 
in giudizio 

dirigenfe comunista 
assolta in Assise 
II procuratore della Ftepub-

blica di Rrenze. Mario Cala
mari. non lascia occasione per 
distinguersi. Questa volta, il 
magistrate se la e presa con 
una sentenza della Corte di 
Assise di Siena che aveva as-
solto (perche il fatto non co-
stltuiva reato) la compagna 
Bianca Braccitorsi. della se-
zione centrale femmlnile del 
PCI. La nostra compagna era 
stata trascinata in tribunale 
per la denuncia di un briga-
diere e di un appuntato dei 
carabmieri i quali. nel corso 
di un comizio tenuto dalla 
Braccitorsi alia festa dell'f/ni-
tii di Guazzino di Sinalunga 
(Siena), avevano riscontrato 
gli estremi del vllipendio in 
una frase in cui si crlticava 
il governo per il modo in cui 
impiegava le forze dell'ordine. 

I giudici di Siena, come ab
biamo detto, hanno assolto la 
nostra compagna. Ma il dot-
tor Calamari non e rimasto 
soddlsfatto della dec is lone, co
si ha presentato personalmen-
te un appello contro la sen
tenza riservandosi dl specl-
ficare in seguito 1 motlvi che 
1'hanno portato a prendere la 
decislone che si quallflca fin 
d'ora come un atto antldemo-
cratico. 

devono e possono realizzarle 
e, quindl, al rillevo che as
sume la « questlone comuni
sta », come espresslone della 
protesta popolare e al tempo 
stesso llnea dl governo che 
sgorga dal movlmento delle 
classl lavoratrlcl. 

Le linee general! dl queste 
dichiarazioni, del resto, era-
no state veriflcate e condlvi-
se In decine di incontri che 
il gruppo comunista aveva 
avuto nel glornl scorsi con 
sindaci, presidenti dl amml-
nlstrazloni provlnclall, sinda
cati, organizzazlonl dl catego-
rla, presidenti delle Camere 
di commerclo, delegazioni dl 
lavoratorl del varl settori: una 
vasta e approfondita consul
tazione che 6 servita anche 
da esempio per 1'adozlone di 
un metodo dl governo, finora 
estraneo alia consuetudlne del
le varle coallzlonl che hanno 
diretto la regione. 

La stessa presenza dl pub
blico alia seduta consiliare dl 
oggi e un'altra prova delle 
profonde rlpercussloni che la 
inlzlativa comunista ha otte
nuto nell'oplnlone pubbllca. 
E ne avra — come gia Indl-
cano 1 prlmi commentl — sul-
l'andamento dl tutto 11 dlbat-
tito che segulra alia esposi
zione. svolta. nel pomerlgglo. 
dal prof. Cascetta, deslgnato 
dalla DC alia carica dl presi
dente della Giunta dl centro-
slnistra. 

II programma presentato dal 
PCI, infatti — come ha sot-
tolineato sin daU'inizio 11 com
pagno Imbriaco — «non e 
un programma di parte co
munista, ma e un programma 
che nasce da Intese unltarie 
e punta alio sviluppo di in
tese unitarie ». Esso costitui-
sce 11 terreno per aprire — co
me gia annuncio il segretario 
regionale, Alinovi, splegando 
la decislone della presentazio-
ne della lista — un dlalogo 
fecondo tra tutte le forze an
tifasciste e regionaliste, poi
che «dalla crisi si pub usci-
re solo a condizlone che si 
dia vita ad un indirizzo pro
grammatico diverso da quello 
delle Giunte passate. si inau-
guri un metodo di governo 
decisamente aperto all'appor-
to del poderoso movimento 
delle masse lavoratrici e del 
c?to medio campano. a con-
dizlone, infine, che si stabi-
lisca un nuovo effettivo rap
porto di intesa e di collabo-
razione tra tutte le compo
nent! democratiche e la no
stra componente». 

Le dichiarazioni dl Imbria
co partono da una analisi 
della situazione economica, e 
dall'aggravamento che essa ha 
subito sotto il governo An
dreotti, indicando immediata
mente l'urgenza di misure in
tese a difendere il potere di 
acquisto dei lavoratori (impe-
gnando la Regione in iniziati
ve per bloccare Taumento del 
prezzi. In particolare di pane 
e pasta), ma ribadendo che 
la direttrice fondamentale su 
cui le forze regionaliste della 
Campania e del Mezzoglorno 
devono muoversl e quella dl 
una politica delle riforme e 
di una pianlficazione dello 
sviluppo che abbia al centro 
il problema dell'occupazione. 
cosi come esso e stato posto 
nelh « vertenza» aperta dai 
sindacati. 

In tal senso la Campania 
deve far sentire il suo Deso 
nella battaglia che le Reeio-
ni del Sud condurranno per 
indurre 11 governo Rumor ad 
affrontare 1 problemi del Mez-
zosnorno come tema centrale 
del Paese. 

Ma perche cio possa awe-
nire occorre che esista una 
strategia di sviluppo della 
Campania, che finora non e 
stata elaborata e che invece 
costituisce l'ossatura della 
e^onsizione programmatica del 
PCI. Essa si impernia sulla 
constatazfone che la Campa
nia e reeione ricca di risorse 
male utilizzate o soegette alia 
raDina del caoitale privato 
esterno. prima fra tutte l'agri-
coltura. 

Altro punto fermo di tale 
strategia: un orocssso di 'n-
dustrializzazione diffuso. si 
che si realizzi una integra-
zione tra zone interne e fa
scia costiera. Da tale impo-
stazione derivano le scelte ri-
guardanti la crescita del tes
suto di piccole e medle In
dustrie. dell'artijrianato e del 
commercio e gli indirizzi ur
banistici. 

Nessuna questlone. nessun 
problema e stato lasciato in 
ombra (scuola. universlta. si
curezza sociale. organizzazio-
ne dell'istituto regionale. rap
porto regioni enti-locali) per
che si abbia il quadro com
plete di una proposta su cui 
tutte le forze politiche si sen
tano obbligate a misurarsi. 
Sottolineato il rlsultato di 
aver spezzato lo stato di «so-
spensione democratica» pro
vocato dallo scontro Interno 
alia DC e di avere contribuito 
a riaccreditare nello spirito 
pubblico 1'istituzione regiona
le. il compagno Imbriaco ha 
detto che. per uscire dallo 
stato di crisi ricorrente. oc
corre uno schieramento poli
tico profondamente diverso da 
quello che finora ha governa-
to: «Awiare un processo di 
costruzione di questo schiera
mento. ecco il senso piu pro-
fondo della nostra inlzlativa. 
AI di la della sorte delle no-
stre candidature, della pre
senza fislca nell'esecutlvo — 
ha concluso 11 capogruppo del 
PCI — cid che c! Interessa e 
determinare in Campania scel
te dl campo, nuove per con-
tenuti programmatic], nuove 
per contenutl politic!, di avan-
zamento di un rapporto di 
intesa e aggregazione tra tut
te le componentl democrati
che e antifasciste della Cam
pania ». 

Ennio Simeone 

L'arrlvo del turiitl non conosce tosle. Nemmeno te condition) 
del tempo ne hanno rallentato il flusio. Ecco due belle ragazze a 
pasteggio per Roma. Troveranno caldo afoio nel Lazlo e in tut!o 
II Sud, plogge e bufere nel Nord. Queste le prevision! degll specia
list! vallde fino ilia fine del mese. 

Caro vacanze per gli stranieri 

16.000 lire 
per un giorno 

in Italia 
Questi sono i prezzi previsti per agosto - Ve-
nezia la citta piu cara - Firenze la piu visitata 

II turlsta che Intende tra-
scorrere il prossimo agosto 
in Italia non spendera me
no di 16.000 lire al giorno. 
Tranne che non ricorra al 
camping, all'ostello o all'al-
bergo per la gioventu. 

La cifra indicata gli consen-
tlra dl alloggiare in un alber-
go decoroso (4.490 lire in me
dia per la camera piu 350 li
re per le tasse. rappresenta-
te dall'imposta di sogg'torno. 
pari a 80 lire, e dal 67c di 
IVA), di consumare i pasti 
in ristoranti sufficientemen-
te dotati (7.350 e la media 
giornaliera del vltto, cifra che 
comprende la prima colazio-
ne ed una «merenda»), di 
assicurarsi 1 trasporti indi-
spensabili (due servizi di fac-
chinaggio, cinque chllometrl 
In taxi e due corse in auto
bus con una spesa totale me
dia dl 1.150 lire), di andare 
al cinema (1.200 lire), di ac-
quistare un giornale (90 li
re), dl farsl lavare una cami-
cla (380 lire) e dl elargire 
mance per oltre 700 lire. 

La spesa del viaggiatore — 
calcolata dal «Centro per la 
statistica aziendale » di Firen
ze — sale a 21.256 lire in me
dia qualora si richiedano ser
vizi di a categoria super lore »: 
camera con bagno in alber-
go non di lusso. ma dl gran-
de turismo, con grande e con-
fortevole attrezzatura; pasti in 
locali di prim'ordine, anche 
se non fuori deU'ordinario. 
Quella per l'alloggio e stata 
valutata, in questo caso. pa
ri a 7.980 lire, mentre 9.576 
si ritiene ne occorrano per 
il vitto. La spesa per i tra
sporti e analoga a quella pre-
vlsta per la a categoria me
dia)). cioe 1.150 lire. La voce 
«altre spese» (2.550 lire) e 
comprensiva della lavatura e 
stiratura dl almeno una ca-
micia, del cinema, del gior
nale e delle mance. 

L'esame della spesa delle 
singole citta prese in conslde-
razione nello studio pone in 
luce 11 primo posto di Ve-
nezia come maggiore spesa 

media sia per la «categoria 
superiore » (2B.011 lire al gior
no), sia per la « categoria me
dia » (21.855 lire). 

Stando alle tabelle allegate 
al « Prontuario economico del 
turista», a Venezia non si 
spende meno di 10.000 lire 
per consumare i due pasti 
principali e la prima colazio-
ne in locali «li grande rille
vo, anche se non di lusso. Se 
si scende alia « categoria me
dia » 11 vitto incide, conside-
rando anche una merenda. 
per 9.766 lire. Una piu marca-
ta differenza presentano i due 
tipl di categoria in materia 
di spese di allogsio: 9 356 con
tro 5.369 lire. Anche in materia 
di trasporti la media vene-
ziana supera nettamente quel
la nazionale. 

Notevolmente piu bassa la 
spesa per un soggiorno a Na
poli. Per la categoria supe
riore. si tratta di 16.175 lire. 
derlvanti da 5.039 lire per l'al
loggio. 8.008 per 11 vitto. 1.030 
per I trasporti (il taxi costa 
630 lire, sempre per una di-
stanza di 5 chilnmetri) e 
2.097 per le « varie ». 

La categoria media compor-
ta, invece. un imoegno fimn-
zlario di 14.457 lire al gior
no: 4.088 per Talloggio. 7 317 
per il vitto, 1.030 per i tra
sporti e 2.022 per le « varie ». 

Tra i prezzi di Venezia e 
quelli di Napoli vi sono quel
li relativi a Roma ed a Firen
ze. Usufruire di servizi di cate
goria superiore comporta, per 
chi vlene nella capitale. una 
soesa valutati in 22 079 lire 
al giorno, di cui 8.417 per l'al
loggio e 9.598 per il vitto. VI 
sono poi le altre spese mino-
ri, com prese 'e quali si ha 11 
totale indicato. 

II capoluogo toscano com
porta una spesa totale di 
20.526 per la categoria suoe-
rlore e di 15.675 per 1'altra. 
Qu°ste le d'.fffrpnre pnr sin
gole voci: alloggio: 7.774 e 
4.628 lire: vitti- 8 80=> P 7 312 
lire; varie: 2.747 e 2.535 lire. 
Le spese per i trasporti so
no uguali: 1.200 lire. 

Ripercussioni sul commercio 

La lira col dollaro 
ancora piu svalutata 

II deprezzamento del dol
laro e continuato ierl. in man-
canza di misure difensive, 
con perdite che hanno por
tato la svalutazlone di fatto 
a nuovi massimi nei confron-
tl del marco e del franco 
francese, sui quail viene eser-
citata una rivalutazione for-
zosa per imporre quella uf-
ficiale. La speculazlone non 
incontra ostacoli sostanzialL 
Si e continuato a parlare. 
come di cosa fattibile nel piu 
breve tempo, della vendlta di 
quantita di oro detenu to 
dalle banche centrali sul mer
cato libera. In tal modo una 
certa quantita di dollari po-
trebbero essere tolti dalla 
circolazione internazionale e 
congelati. L'iniziativa. caldeg-
giata in Germania occidentale 
ed in altri ambient!, dovreb 
be in osrni caso superare due 
dlfficolta: quella di decide-
re la vendita a 120 dollar! la 
oncia (precludendosi il gua-
dagno di altri eventual! rial-
zi) e 1'altra. ancor piu grave, 
di rinunciare ad utilizzare il 
rlcavflto. 

Da piu parti si rileva che, 
comunque, una manovra mo-
netarla avrebbe il respiro 
corto. 

Intanto per6 il mutamento 
doi cambi sconvolge i rappor
ti commercial!. Ierl la lira, 
trascinata dal rlbasso del dol
laro, ha perduto ancora posi
zioni attestandosi ad una 
svalutazlone media del 18,08 

per cento, ma con accentua 
zione delle perdite sul franco 
e sul marco. Le importazioni 
italiane dl prodotti a.imenta 
ri e mang-'mi per bestiame, 
in drammatico aumento. dl-
ventano sempre p:u care. Ce 
perdita di potere d'acquisto 
dei lavoratori e. al tempo 
stesso. ampliamento del de
ficit della bilancia dei paga-
mentl In misura tale da ri-
ch'.edere ulterior! sacriflcl 
nel forzare le esportazioni « 
scopo dl riequilibrio. I van-
taggi di singole industne e-
sportatrici sono molto minori 
delle perdite che I'economla 
italiana subisce a causa di 
una svalutazione forzosa che 
si autoalimenta per l'accaval-
larsi di fatti speculativi. 

La situazione non * miglio-
rata dopo le decision! sul 
credito del 14 glugno e la 
formazione del nuovo gover
no. Urgono dec:sioni politiche 
incisive, come il rigetto della 
richiesta di rincaro avanzata 
dai petrolieri, cioe da; gtMp 
pi che sono al centro della 
speculazlone Internazionale. 
Questi gruppi sono anche ne
gli Stati Uniti al centro dl 
un'azlone governativa tenden-
te a limitare i guasti del pre 
lievo di profitti monopolistic! 
dal mercato con misure di 
blocco di listini. Non si pud 
fermare l'inflazione senza 
incidore, in qualche manlem, 
sugli interessi di chi le p n t 
muove slstematicament*. 
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Dai campi con troppo sudore 
« Si alza alle 4 della mattina o lavora fino a sera » scrive dalla 

provincia di Lecce. Anna Rita; « Mio padre e in giornata nei campi. 
ma non ha un lavoro fisso ». dice Enrico dalla provincia di Spezia; 
• E' un lavoro molto faticoso e poi si guadagna poco o niento - affer-
ma Paola dalla provincia di Ancona »: « Manca persino acqua In casa 
o abbiamo una cucina die fa da soggiorno. cucma, salotto e ingresso » 
racconta Tania dalla provincia di Pistoia. 

Sono tutti figlioli di contadini e il lavoro e la vita che fanno I 
loro genitori. al sud, al centro. al nord. appaiono in queste cronache 
estremamente pesanti. 

Faticano dodici. quindicl ore nei campi. sono pagati poco se 
fanno i braccianti, traggono magri guadagnl dai loro prodotti se sono 
piccoli coltivatori e poi c'e sempre troppa pioggia o troppo sole, le 
abitazioni senz'acqua. i padroni esosi. (-11 padrone non rispetta il bab-
bo e lo considera forse uno zuccone », sicche lui • torna a casa stan-
co e anche avvilito •>, accusa Katia e si capisce che le pesa di piu 
I'avvilimento del papa che non I'abitare In una sola stanza senza 

, acqua). 
' Una condizione umana Inaccettabile, quindl, quella del lavoratori 
agricoli e le cronache della nostra inchiesta illustrano con straor-

dinarla efficacia I motivl per cui si pone con tanta gravita oggl net 
nostro Paese il problema dell'esodo dalle campagne. 

Certo, ci pub anche essere chi osserva che, In fondo, II conta-
d.no di Lecce che > guadagna troppo poco ed e solo a fare tanto la
voro nei campi », ha un figllo laureato ed un altro ancora studente 
Ma e proprio questo particolare che da un valore ancora plu forte 
alia denuncia. La bambina che ci scrive racconta che • I genitori 
hanno fatto sacrifici per mandarci a scuola ». Per non condannare I 
figli alia loro stessa vita, II padre si e alzato per anni e anni alle 
quattro del mattino e la mamma « si e affaccendata dalla mattina 
P'esto alia sera •: ma quanti sono In condizione dl farlo e quanti 
ancora. Invece. sono costrettl a rinunclare? Non a caso, Amelia, la 
piccola pistoiese che vuol diventare maestra. ma che ha paura di 
essere bocciata come la sorella, riflette amaramente: « Tutto questo 
— scrive — mi fa pensare che I figli del contadini devono lavorare 
la terra ». 

Assieme alia condizione contadina, I'altra grande accusata dal
le « cronache » del bambini e la condizione femminile. 

Sulla madre casalinga e sulla madre che lavora fuorl dl casa I 
pareri dei nostrl piccoli corrispondentl sono contraddittorl: chi si 

dice felice perche" la mamma 6 casalinga e chi e altrettanto soddl-
sfatto perche la mamma lavora, chi desldera da grande solo far da 
cucina ed accudire al figli e chi sosUene che non lo fara a nessun 
costo. 

II dlscorso andrebbe approfondito e le lettere che cl arrivano of-
frono materiale dl grande interesse per un'utteriore riflesslone. Ma, 
per impossessarsi senza malintesi della chlave dl lettura dl queste 
opinion), basta intanto leggere la belllssima cronaca di Maurizlo. 

Ouesta mamma che si alza alle sel, prepare da mangiare, scappa 
in fabbrica, torna,sempre • plena di tagli *, mangla in fretta e furia, 
ritorna di corsa In fabbrica preoccupata che il passagglo a livedo 
chiuso provochi una multa e, oltretutto, guadagna meno di un operalo 
solo perche e donna, spiega megllo dl qualslasi dlscorso generate, 
perche Maurizio sognl per la madre il mestiere di casalinga. Se la so
cieta fosse organlzzata clvilmente, se la donna lavoratrlce avesse a 
disposizione tuttl I servizl necessarl In modo da non dover fare due 
lavori contemporaneamente, se fosse pagata come gli uomlnl. certa-
mente I figli sarebbero orgogliosl del lavoro delle loro madrl come lo 
sono di quello del loro padri. __ ^ . 

m. m. 

Continua il successo dell'inchiesta tutta scritta dai bambini su «I1 lavoro dei tuoi genitori» 

«Questa e la vita faticosa 
di mio padre e mia madre* 
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Questa e la vita 
faticosa 
di mio padre 
e mia madre 

10 l'anno prossimo faro la quinta ele-
mentare. Mio padre di mestiere fa il 
salumiere da Maletti. Questa fabbrica 
si trova a Casinalbo dove abito io; non 
fa tanta strada per arrivarci mentre 
mia madre costruisce le stufe alia Te-
rim a Baggiovara che si trova a 2 km. 
da Casinalbo. II mestiere di mio padre 
diventa faticoso perche appena fimto 
1'orario di lavoro mio padre si dirige 
verso la macellena di mia zia per aiu-
tarla a guastare delle cosce di mucca. 
LI guadagna come da Maletti, cioe lire 
mille all'ora. Quando viene a casa cir
ca verso le ore 20. lui in quel giorno 
avra guadagnato lire 11 mila al mas-
simo. perd, quando non va in rnacellena 
guadagna lire 8 mila. II mestiere che 
a me piacerebbe che facesse mio pa
dre e l'ingegnere perche con quel me
stiere non ci si fa male e mi piacerebbe 
che fosse piu vicino a me e che guada-

' gnasse di piu. 
11 mestiere di mia madre faticosis-

simo e pericolosissimo e quello di co-
struire le stufe. Mia madre va a letto 
prima delle ore 21 e si alza alle ore 6 
per fare il pranzo poi fa il brodo in
somnia prepara tutto che poi mio non-
no cuoce a mezzogiorno. Quando viene 
a casa e piena di tagli e in mezz'ora 
deve mangiare tutto perche se fa tardi 
incontra il treno che le fa perdere 
tempo e la fa ntardare in fabbrica cosi 
prende la muita. 

II mestiere che dovrebbe fare sareb-
be quello della casalinga ma purtroppo 
mio padre non guadagna abbastanza 
per la famiglia e le tocca di lavorare 

• anche lei. In quella fabbrica c'd un in-
giustizia quella cioe che le donne gua-
dagnino meno cho gli uomini. Questa 
e la vita faticosa di mia madre e di 
mio padre. 

Maurizio Cuoghi 
IV elementare 

Casinalbo (Modena) 

Grondano 
dai sudore sembra 
che piangono 

Mi chiamo Pagnini Ornella ho otto 
anni. frequento la classe II elementare 
e sono stata promossa in III. II mio 
papa e la mia mamma fanno Io stes-
so mestiere cioe il contadino. me ne 
parlano spesso del loro mestiere lavo-
rano nei campi al sole e qualche vol 
ta alia pioggia. quando tornano da! 

campo specialmente in estate grondano 
dai sudore sembrano che piangono. 

Non so quanto guadagnano non me 
1'hanno mai detto pero so da me che 
bisogna lavorare almeno quindici ore 
al giorno per compare modestamente. 
A me piacerebbe che cambiassero la
voro almeno potrebbero prendere le 
ferie e potere andare al mare cose che 
non si sono mai potute fare. 

10 non sono contenta perche con loro 
ho poco tempo per stare assieme devo 
andare al campo per stare assieme a 
loro. Quando sard grande studierd e 
faro la maestra, ma ho gia visto che 
mia sorella piu grande di me ha fatto 
la I magistrale ma pur essendo sem
pre promossa bene quest'anno e sta 
ta bocciata, come tutte le sue compa-
gne una sola e stata promossa questo 
mi fa pensare che i figli del con
tadini devono lavorare la terra. 

Ornella Pagnini 
II Elementare - Casalguidl (PT) 

Sono contenta 
che mia 
madre lavori 

Ho saputo di questa Inchiesta sfo-
gliando le tue pagine e mi sono preci
pitate alia scrivania per scriverti. Mfo 
padre e un impresario edile mentre 
mia madre ha un negozio di vestiti in 
societa con una mia cugina. In casa 
parlano entrambi del lavoro che fanno: 
mio padre dice one e faticoso ma non 
si sentirebbe mai, e non vuole ammet 
terlo. di abbandonare questo lavoro. 

Sono stata moite volte nei posto do
ve iavorano- quello di mia madre si 
svolge in mezzo ai pettegolezzi e per-
cid non mi place. Sono contenta del-
I'attivita che svolgono perche hanno 
abbastanza tempo per stare con me. 
Sono contenta che mia madre lavori 
perche non e giusto che solo le donne 
debbano rimanere a casa e curare 1 
figli. Non desidero pero fare il loro 
stesso lavoro da grande perche vor-
rei diventare giornalista. 

NICOLETTA CAMPI 
11 Media — Bettole di Rivalta Scrl-
via (Alessandria) 

Se vanno 
in fabbrica 
guadagnano 
di piu 

Mio padre e mia madre fanno 1 con
tadini. e Iavorano molto perche si al-
zano alia mattina presto e Iavorano 
fino a tarda sera Me ne parlano. e di-
cono che la terra non rende. Ho visto 
il posto dove Iavorano Penso che questo 

lavoro non valga molto. Guadagnano 
non piu di 60.000 lire al mese secondo 
le stagioni, senza poi tener conto che 
Iavorano dalla mattina presto fino alia 
sera tardi. Vorrei che cambiassero atr 
tivita- perche il lavoro dei contadini 
e molto faticoso poi facendo questo la
voro si guadagna poco o niente. Mentre 
se vanno in labbrica per esempio gua
dagnano piu di quando si lavora in 
campagna. 

II loro lavoro non gli lascia tanto 
tempo per stare con me specialmente 
adesso non gli lascia il tempo di stare 
con me perch6 e tempo di mietere e 
quindi si danno molto da fare qumdi 
con me ci stanno solo la sera. Non de
sidero fare lo stesso lavoro quando sar6 
grande. perche. come dicevo prima e 
molto faticoso poi si guadagna o poco 
0 niente. 

Paola Avenah 
V elementare 

Poggio S. Marcello (Ancona) 

A fare il contadino 
si guadagna poco 
e si fatica tanto 

II mio papa fa il contadino e guada
gna troppo poco; lui si alza dalle 4 del
la mattina e lavora fino a sera. E' 
troppa la fatica che fa per portare 
avanti la famiglia. Egli continuamente 
sta troppo preoccupato per la campa
gna, Mto padre e solo e non pud com-
piere da solo tutto il lavoro che ci 
vuole. Mio fratello Antonio che fa il 
I II scientifico e costretto ad aiutare 
papa. Questa attivita si guadagna trop
po poco e i miei genitori hanno fatto 
sacrifici per mandarci a scuola. perche 
fare il contadino e una vita faticosa e 
si guadagna poco. Uno dei miei fra* 
telli si. e laureato 1'altri due uno stu-
dia e l'altro fa il meccanico. Spero che 
quest'anno la vendemmia sia meglio 
dell'anno scorso. 

La mia madre e casalinga ed e sempre 
affaccendata dalla mattina presto alia 
sera tardi perche deve lavare la bian-
cheria. deve lavare a terra, deve rifare 
1 letti, deve pulire la casa, deve cuci-
nare. E' sempre indaffarata perche' 
siamo sel in famiglia mio padre tre fra-
telli ed Io; polch£ la devo aiutare. per-
cb6 se vede disordinato si arrabbia 
facilmente. II loro mestiere non gli 
lascia abbastanza tempo libero per sta
re con me. Ma da grande desidero dl 
fare un altro mestiere perche siamo 
molti nella nostra famiglia e nessuno 
guadagna. 

Anna Rita Polito 
V elementare 

Campi S. (Lecce) 

Vorrei che 
mio padre 
lavorasse 
in fabbrica 

Mio padre e in giornata nei campi 
ma non ha un lavoro fisso. Mia madre 
due volte alia settimana va a fare le 
pulizie del cinematografo e di pome-
riggio va a servizio da una vecchietta. 
Io vorrei che mio padre avesse un la
voro fisso magari lavorasse in una fab
brica o In uno stabllimento e che mia 
madre stesse tutto il giorno con me e 
i miei fratelli. 

Mi piace tanto leggere ma non e per 
ricevere un libro che vi scrivo ma con 
la speranza che pubblichiate la mia let
t e r s Mi piacciono molto 1 ragazzi del 
gialli Mondadori e vorrei essere uno di 
loro per vivere le loro meravigllose 
awenture. Penso che da grande fard il 
meccanico e potrd cosl aiutare la mia 
famiglia. 

Enrico Arza 
V elementare 

Caparana (La Spezia) 

II padrone 
non rispetta 
il babbo 

La mia famiglia abita nei dintorni 
di un paesino ricco di Industrie e di 
gente che lavora I miei genitori fan-
no parte di questa comunita. nella mia 
famiglia pero non c'e unita di lavoro 
(non so se mi spiego) cioe. mia ma
dre lavora in fabbrica e mio padre fa 
\\ contadino servendo i) padrone. II 
nostro padrone pensa solo a se stesso: 
coltiva vivai di fragole e pesche senza 
cereali. grano. fagioll. ecc. verdure uti-
li in famiglia aggravando percid ancora 
piu le spese familiar!. Mio padre per
cid lavora nei campo essendo pazato 
a ore 500 l'una con 1'aiuto di mia non-
na e altre donne venute da fuori. Mia 
madre si e accorta che la stagione dei 
vivai dura poco. e nol che facciamo 
d'invemo? Cosl ha declso di andare 
a lavorare in fabbrica senza pensare 
che ha avuto ernia al disco e menin-
gite virale; inoltre ha accompagnato 
una decina dl volte AH'ospedale mio 
fratello (8 anni) che soffre di acetone. 
Mia madre lavora 8 ore al giorno e 
guadagna 500 600 lire 1'ora e 8a 100000 
lire il mese 

Dal nostro padrone I miei genitori 
non sperano nulla: manca persino ae
quo In casa e abbiamo una cucina che 
fa da soggiorno. cucina, salotto e in-
irresso! Senza servizi Igenlci e camere 
che tra poco cadono perch* non reg-
gono piii! Io non vorrei qhe i miei ge-
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nitori facessero questa vita, ma per vi
vere devono fare cosl. La sera verso 
le 6-7 anche le 8 tornano a casa stan-
chl e anche se io avessi voglia di scher-
zare non e possible. Devo dirti an
che che il mio padrone non rispetta il 
babbo considcrandolo forse uno zuc
cone... esso allora torna a casa stanco 
e anche avvilito. Io dopo la III media 
vorrei continuare a studiare ma chi 
sa se sara vero? 

Tanya Pasqutnellt 
I media 

Ponte Buggianese (Pistoia) 

A fare la 
casalinga 
non ci penso 
nemmeno 

II mio papa svolge la professione del 
medico chirurgo. La mia mamma fa la 
casalinga. La mamma mi parla spesso 
del suo lavoro, perche vuole che diventi 
anch'io una buona donna di casa. Papa 
no, perche non ha tempo; perb so che 

. e un lavoro molto faticoso, anche per-
ch6 lo disturbano in ogni ora del gior
no. La mamma lavora in casa. Papa in 
ambulatorio. Io l'ho visto; il tutto com-
prende una sala d'attesa e un'altra 
stanza, dove ci sono libri, scaffali di 
medicine ed una zona per le medica-
zioni. Non e che sia un granche. ma 
penso che sia comodo anche perche e 
vicino casa. 

Mio padre guadagna abbastanza. ma 
per metter su casa sia mio padre che 
mia madre. hanno dovuto fare molti 
sacrifici. Sono contenta, e anche un 
po* fiera. deU'attivlta che svolgono, an
che se troppa faticosa. La professione 
del mio papa gli lascia pochissimo tem
po libero; ma anche questo poco lo 
trascor'e leggendo librl o giornali. Mam-
ma invece c'e n'ha un po di piu, lo 
trascorre insegnandomi qualche lavoro 
a maglia a uncinetto. 

Sul lavoro che avrel fatto in futuro 
non cl avevo mai riflettuto. ma penso 
sarebbe bello fare la dottoressa. d'ospe-
dale per6; ma a fare la casalinga non 
ci penso nemmeno. 

Bice Vatttmo 
n media 

Spezzano Albanese (Cosenza) 

Mio papa 
suona 
la batteria 

H mio papa e orchestrale e suona la 
batteria. Spesso ho partecipato a delle 
esecuzioni con 1'intera orchestra. Mi 
sono divertito un mondo. Mia madre 
invece e impiegata e qualche volta mi 

sono recato nei suo ufficlo. E' molto 
brava a scrivere a macchina. Quanto 
guadagna non lo so. Spesso li sento 
dire che il proprietarlo della casa ove 
abitiamo, prende la meta di uno dei 
due stipend!. Mio padre ha piu tempo 
libero da dedicarml. Mia madre Inve
ce, la vedo solo di sera, ed e tanto 
stanca Quando saro grande. sicura-
mente non far6 rorchestrale, ma il pit-
tore, poiche mi place tanto disegnare. 
Non aggiungo altro. 

Masstmo Natullo 
I media 

Capodichino (Napoli) 

Finita la costruzione, 
deve cercarsi 
un altro lavoro 

II mio papa lavora in un'impresa edi
le, fa 11 manovale, mentre Invece, la 
mamma attualraente fa la casalinga. 
poiche ha lavorato anch'essa. Quello del 
mio babbo e un lavoro saltuario. per
che non ha un posto fisso. cioe mio pa
dre. finita la costruzione. deve cercar
si un altro lavoro. altrimentt resta sen
za. e questo fatto a me spiace molto 
poiche vorrei che avesse un posto fisso, 
senza spostarsi da una parte all'altra 
avendo in questo modo meno preoccu 
pazioni per mantenere la famiglia. 

I mlej genitor! parlano spesso di 
questo fra loro ed io ascolto e faccio 
molta attenzlone a ci6 che dicono nei 
loro discorsl. per questo ripeto che sa
rebbe molto bello e ne sarel molto fe
lice se il mio papa potesse avere un 
lavoro fisso. Siamo una famiglia com-
posta da quattro persone e mio padre 
porta un guadaeno un po' scarso per 
potere! mantenere e appunto per que
sto la mamma cerca di evitare spese 
inutili cercando di spendere facendo 
molta attenzione. 

Mio padre e lmpegnato tutto il gior
no e quando torna a casa e molto stan
co e gli rimane molto poco tempo da 
dedicare a noi. mentre Invece ora che 
la mamma non lavora piu sta lei in-
sieme a nol facendoci sentire cosl me
no la mancanza di papa durante il 
siorno Io quando sard grande se avrd 
buona volonta e se avrd voglia di stu
diare non fard certo il lavoro di mio 
papa poiche se diventerd qualcuno. cer-
cherd con 1 miei euadagni di ricom-
pensare I miei genitori di tutto quello 
che hanno fatto per me. per questo a 
scuola cercherd dl essere brava. di 
prendere bel votl e stare sempre pro
mossa evitando cosl dl dar loro dei dl-
spiaceri. 

Dantela Meneaath 
III elementare 

Genova 

Aspettiamo le vostre lettere. Alcune € corrispondenze > verranno pub-
blicate sul giomale. altre verranno esposte nei pannelli della Pesta Nazio-
nale dell'c Unita > di Milano. e a tutti. proprio a tutti. coloro che ci scrive-
ranno. < I'Unita > mandera, al termine dell'inchiesta, un libro. 
1) SCRIVETEC1 SUBITO E NON DIMENTICATE IL VOSTRO NOME E CO 

GNOME. L'ETA* L'INDIRIZZO PRECISO E LA CLASSE FREQUENTATA 
2) INDIRIZZATE A t UNITA* SCUOLA > VIA DEI TAURINI 19 • ROMA. 

Lettere 
all' Unita: 

Unita per battcre 
flcfinitivamentc le 
forze eversive 
del fascismo 
Caro direttore, 

il tribunale di Roma, con 
I'acqulsizione agli atli del le-
legramma reperito nella Pre-
fettitra di Lucca e di prove 
oggettive e schiacclanti che 
inchiodano alle pesanti e im-
perdonabili responsabilita il 
caporione mlssino, ha servito 
chi ancora dubitava che Almi-
rante fu e rimane una squal-
lida flgura di iucilatore dei 
patriot! antifascisti, uno sche-
rano antitaliano al servizio 
delle uncinate orde dei mas-
sacratori nazisti. 

C'd ancora chi crede alle 
confessloni autocritiche e alia 
pretesa conversione democra-
tica di un flguro di tal genia? 
Per individui siffatti, adusi a 
colpire e a nascondere la ma-
no, a negare I'evidenza dei 
loro crimini di ieri e a mai-
celare quelli che cinicamente 
vanno organizzando c consu-
mando oggi, non ci pub es
sere, non ci dev'essere e non 
ci sara spazio negli organismi 
democratici e civili: il posto 
naturale delle iene non e nel
la societa civile, e nella giun-
gla e la devono essere rele
gate. 

La credibilitd del nuovo go-
verno si misurera, giorno per 
giorno, dalla volonta e dai-
I'azione conseguente a sradica-
re totalmente questo cancro 
che ammorba ancora la nostra 
societa. L'ltalta dev'essere ri-
pulita di questo lerciume che 
inquina finanche I'aria. Da og
gi in poi non avranno altro 
significato che di mcra cele-
brazione retorica i discorsi 
delle personalita di governo e 
della maggioranza. se poi esse 
nei concreto dell'azione non 
sapranno e non vorranno ri-
muovere tutte quelle cause 
che portano iti seno il bub-
bone putrido del fascismo: se 
non sapranno e non vorranno 
risolvere tutti quel problemi 
sociali e civili per i quali 
lottarono e vinsero i partigia-
ni. Non invano tanti di essi 
caddero giovani: non faremo 
rivoltare e fremere le loro 
ossa nelle tombe solo se sa-
premo consegnare alle giova
ni generazioni quella scuola 
effettivamente democratica che 
esse da anni vanno recla-
mando, una scuola che sia lo 
specchio fedele e limpido di 
una societa saldamente uni-
taria. 

Guai a mancare a questo 
nuovo e decisivo appuntamen-
to con la storia del nostro 
paese. E' un esame che noi 
abbiamo da tempo superato 
e che trova da anni la DC 
incorreggibilmente ripetente. 
Nei dibattito sul nuovo gover
no si dica chiaramente e for-
tementc, soprattutto alia DC. 
che noi non vogliamo avere 
il privilegio di essere I'unica 
forza conseguenlemente anti-
fascista: soprattutto in questa 
lotta. e quindi in quella per 
la riforma democratica della 
RAI-TV, voaliamo non la frat-
tura, ma I'unita delle forze 
della cultura e della politico. 
I'unita delle varie componenti 
dei diversi partiti democratici 
come strumento indispensabi-
le per isolare e battere defi-
nitivamente le forze eversive 
del fascismo. 

Grazie per I'ospitalita e cor-
diali saluti. 

' Prof. GINO SCORPIO 
(Benevento) 

I consigli 
della RAI-TV 
contro il carovila 
Cara Unita, 

con la rubrica messa in on-
da dalla TV, lunedi 9 luglio, 
ed iniitolata a Da taglio a ta-
gliop. la RAI ha inteso dare 
una lezione del tutto gratuita 
alia massaie italiane su come 
acquistare la came senza in-
cappare in quel tagli costosi 
giustamenie giudicati inacces-
sibili per le tasche dei prole-
tari. Naturalmenie quelle scon-
siderate delle nostre mogli 
non vogliono assolutamente 
rmunciare a quei tagli, che 
per noi sono tabu, sono co
me beni volutluosi e per con-
seauenza non indispensabili. 

Praticamente la RAI ha to-
luto dimostrare che le nostre 
donne non sono educate al-
Vacquisto deVa came, e che 
oltre alia bistecca (della qua
le noi ne facciamo un uso in
discriminate, fino al super-
fluo). esistono attri tagli piii 
a buon mercato. Quindi ai 
proletari si consiglia di rinun-
ciare alia bistecca. poiche an
che quella e un privilegio di 
lor signori. che non hanno 
problemi di bilancio familia-
re. ma che si destreggiano co-
munque molto bene con quel
lo fiscalc. Non ci resta. can 
compagni. che ringraziare la 
RAI dei signoroni per la bril-
lantc soluzione consigliataci. 
e che sicuramenie risolvera i 
nosiri problemi. Non mi me-
ravialierei comunque. se tra 
qualche tempo la RAI ci illu-
minasse su come saratare il 
bilancio familiare dall'affitto 
di casa; quasi certamente la 
RAI ci direbbe che esistono 
anche le baracche. i sottosca-
la e le cavcrne. oltre aqli I-
naccessibili appartamenti pri-
rati, dore un paio di came-
rettc costano oltre le cinquan-
ta mila lire al mese. 

Fratcrni saluti. 
SALVATORE BERCIOUX 

(Napoli) 

IVicntc risarcimento 
per la sua auto 
crivellata di 
pallottolc in una 
scena da Far West 
Egregio direttore, 

vn paio di mesl or sono si 
verified a Bitonto un confhtto 
a fuoco tra ladri, vigili not-
turnl c carabinieri. In mezzo 
a quell'atmosfera da Far West 
si trorb la mia «500» ulilt-
taria. la quale renne sforac-
chlata e crivellata di pallot-
tole e U danno che ne ebbl 

non fu indifferente. Al mat
tino )ul convocato alia caser-
ma del carabinieri per de-
clinare le mie generalita e, da 
allora, non ho saputo pin 
niente. 

Ricorsi all'assicurazione con 
la convinzione di essere risar-
cito del danno, ma questa mi 
signiflcb che non potevo avere 
neppure una lira in quanto, 
Vevento, cosiddetto « bellico », 
non era conlemplato nei ca-
noni delle norme assicuratrici. 

Ora, a parte il fatto che non 
ho mai gradito I'assicurazione 
obbligatoria in quanto atto 
coercitivo, e tanto meno rie-
sco a digerire le societa assi
curatrici perchd parassitarie, 
(ha notato quante ne pullu-
lano e in concorrenza tra lo
ro?) ritengo che la legge. cosl 
com'e, e capziosa e inadegua-
ta. Governi illuminati e accor-
ti, con wn minimo di perspt-
cacla, non avrebbero ignorato 
il caso summenzionato e altri 
casi analoghi o di altra na-
tura e pcrcib, avrebbero crea-
to, senza dubbio, un fondo 
cassa idoneo a risarctre i dan-
ni prodotti da iqnoti. 

Pertanto, chiedo che la leg
ge sull'assicurazione obbliga
toria venga abrogata e, se cib 
non e possibile, che almeno 
venga modiflcata e perfezio-
nata in modo che ogni citta-
dino possa essere cautelato, 
tutelaio e risarcito per qual-
stasi accidente, incidente o ca-
lamita. 

Distinti saluti. 
VITO VENDOLA 
(Bitonto - Bari) 

Un agente di PS 
sulle pensioni ai 
« superburocrati» 
Egregio direttore, 

I'altra sera, al telegiomale 
delle ore 20,30, ho assistito ad 
una trasmissione che riguar-
dava le cosiddette «pensioni 
d'oro» dei super burocrati 
dello Stato itahano. perb. lo 
speaker non ha dichiarato a 
quanto ammonta ogni pensio-
ne di questi burocrati e auan-
to hanno avuto come liqui-
dazione, non lo ha detto per 
non suscitare scandalo net 
confronti dell'opinione pub-
blica — si e limitato a dire 
che, la cifra riguardante le 
pensioni di lor signori am
monta a piii di 16 miliardi. 
Cos\ subilo si viene a scopri-
re che il governo Andreotti-
Malagodi e pure servito a 
qualche cosa; esso e servito 
a portare acqua al mulino di 
coloro che sfruttano ed e ser
vito altresi a qonfiare sempre 
di piu il malloppo di coloro 
che si son visti sempre trat-
tati coi guanti bianchi dalla 
Amministrazione dello Stato 
(ingrata con la paite piii gc-
nuina e lauta verso i grandi 
servitori dello Stato stesso) 
lasciando irrisolti i gravi pro
blemi della piii grande mas-
sa dei dipendenti statali e in 
special modo gli agenti di 
tutti i Corpi di Polizia e ati 
appuntati. Se pensiamo che 
un burocrate. solo di nensio-
ne percepisce un milione e 
mezzo al mese contro le 103 
mila lire di un appuntato con 
38 anni di duro lavoro si ve
de quali siano le inoiustizie 
e le sperequazioni. Infine, tut
ti siamo del parere che con 
la cifra di 16 miliardi. lo Sta
to italiano avrebbe potulo si-
stemare in modo umano e piii 
decente quest'ultima cateaoria 
che seriamente soffre conti
nuamente finche non avra un 
giusto Sindacato che la difen-
da e Vappoggi come giustizia 
richiede. 

A Lei Signor direttore. un 
foltissimo gruppo d't agenti 
dei tre Corpi di Polizia e Ap
puntati, manda un caloroso 
saluto. 

LETTERA FIRMATA 
(Genova) 

Cerca i compagni 
di deportazione 
Egregio Direttore, 

avendo necessita. di rilrova-
re alcuni compagni di depor
tazione, di cui non ricordo i 
nomi. vorrei pregarVi, se Vi 
e possibile. pubblicare questo 
appcllo, nelle cdtzioni di Mo
dena c Parma. 

A quei rastrellati che dai 
campo di smistamento di Ve
rona, verso la meta di feb-
braio 1945. sono stati portati 
da reparti tedeschi ad Ala 
(localita Pozzo basso) sono 
pregati di mettersi in contat-
to con: Pizzamiglio Arturo -
via Indipendenza 51 - 46100 
Mantova. 

Faccio presente che erara-
mo in totale 10 persone. di 
cui, 5 di Parma. 4 di Modena 
ed il sottoscritto di Mantova. 
I 5 partigiar.i sono fuagiti il 
aiorno di Pcsaua, il sottoscrit
to il qiorno 8 aprile. dei mo-
denesi non posso dare altre 
nolizie non essendo a cono-
scenza di quanto avvenne net 
pcriodo successivo 

Sono sicuro della sua pre-
ziosa collaborazione. ed in at-
tesa di quanto sopra. antici-
patamenle la ringrazio e sa
luto. 

ARTURO PIZZAMIGLIO 
(Mantova) 

Posta dai 
Paesi socialisti 

Elisabeth TRITT. ul. Lodo-
wa 2 M 13 • 60-226 Poznan -
Polonia (ha 19 anni. corri-
sponderebbe in francese). 

Maria GALEA, Bast ilia 11 • 
Timisoara - Romania (ha 24 
anni. corrisponderebbe in ita
liano per scambi d: dischi. 
francobolli e riviste). 

Tamas HORVATH. Vehns 
zky L.u. 22 f. 3 - 8000 Sze 
kesfehervar - Unghena (e un 
giorane filatelico che deside-
ra corrispondere per scam 
biare francobolli). 

Violeta MANCIU. Calea Grt-
vitei 230 bl. 3 sc. B st. 5 ap. 
22 - sec. 8 Bucarcst - Roma
nia (ha 18 anni, corrisponde 
rebbe in francese). 

Camelia Lucia PAUSESCU. 
str. Pecetei 8 et. I l l ap. 14, sc. 
A - sec. 8 Bucuresti - Roma
nia (ha 17 anni, vorrebbe re*-
rispondere con giovani italia 
ni). 
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NEL MONDO 
DEL LAVORO 

Fabbrica 
e societa 
Gli atti di un seminario 
internazionale di studi 

t Fabbrica e societa, Auto 
gesltone e partecipazione 
operala in Europa », a cura 
di Bellasi. La Rosa. Pellic-
ciari. Franco Angeli editore. 
pp. 552. L. 8 000. • 

NeH'ultimo congresso del 
partito socialdemocratico te-
desco uno dei principali te 
mi politic! venuti alia luce, c 
stato quello della cogestione. 
Tanto die. sotto la pressionc 
dei giovani socialisti e della 
sinistra, e stata acculta nella 
mozione conclusiva l'indica-
zione di nvedere la legge 
sulla « Mitbestimmung > au-
mentanclo la partecipazione 
operaia. Anche nel congresso 
dei partiti socialisti della 
CKE il problema e emerso 
con forza e ha costituito uno 
dei principali punti di frattu-
ra. Francois Mitterrand, a 
nome dei socialisti francesi. 
ha drasticamente rifiutato 
1'ipotesi della partecipazione 
in quanto « si traduce nei fat
ti in una collaborazione di 
classe a vantaggio dei gruppi 
dominanti t> 

Di questa opinione sono so-
stanzialmente anche i curato-
ri del volume edito da Franco 
Angeli. die raccoglie gli atti 
di un seminario internazio
nale di studi promosso a Bo
logna dall'Istituto di Sociolo-
gia e tenutosi all'inizio del-
l'anno accademico '69-70. 

Oalla introduzione al volu
me. (colma di citazioni di 
Marx, principalmente dai 
Grundrisse) cosi come da 
molti degli interventi pubbli-
cati. emerge innanzitutto che 
le lotte operaie e il maturarsi 
delle contraddizioni interne 
ai paesi capitalistic! hanno 
messo in crisi il tentativo 
tecnocratico di eonciliare mo
ment!' in se antagonistic!, in-
tegrando settori di classe 
operaia in strutture le cui le-
ve di potere rimangono tut-
tavia saldamente in mano a 
clii dispone, a livello genera-
le. dei mezzi di produzione. 

In Francia. in Inghilterra. 
in Svezia, questa illusione e 
stata demistificata dall'acuir-
si dello scontro sociale negli 
ultimi anni. Anche nella RFT. 
dove pure la cogestione e sor-
ta nelJ'immediato dopoguerra 
come rivendicazione del mo-
vimento operaio, nel quadro 
della battaglia per la demo-
cratizzazione dell'intero si-
stema economico (pubbliciz-
zazione dei settori chiave e 
pianificazione dell'economia). 
si pone oggi il problema di 
una sua profonda revisione e 
non se ne vede ormai la va
lidity. se non come strumento 
poco piu che tecnico per ave-
re rapporti meno tesi tra sin-
dacati e direzioni aziendali 

Rimane invece viva ed at-
tuale la problematica della 
partecipazione operaia quale 
estensione della democrazia 
nei gangli decisivi della vita 
sociale: partecipazione quindi 
alle scelte politiche nelle fab-
briche e in ogm istanza della 
societa civile e della socie
ta politica. Cid. sia nei paesi 
capitalistic!', come mezzo per 
rivoluzionare i rapporti socia-
li. sia nei paesi socialisti. co
me strumento della democra
zia popolare E a questo pro-
posito il volume contiene una 
serie di interessanti interven
ti sulle esperienze dell'auto-
gestione jugoslava. della Po-
Ionia. della Cecoslnvacchia 

Per i curaton della raccol-
ta. tuttavia. non esistono dif-
ferenze se non di « sfumatu-
re > tra la cogestione nei pae
si occidentali e la partecipa
zione operaia o I'autogestione 
in quelli «oriental! »: in en 
trambi i casi si tratterebbe. 
alia fine dei conti. di un mo-
do per eternare il lavoro sa 
lariato subnrdinando il lavo-
ratore ad un processo pro 
duttivo che gli rimane pur 
Sempre e.straneo. alienato Ma 
I'abolizione della propneta 
pnvata e tutt'altro che una 
sfumatura La propneta in 
fatti. rimane I'elemento de-
cisivo anche nel capitalismo 
moderno in cui. sottohneava 
Marx, il capitale inteso come 
rapporto sociale sembra stac 
carsi dai soggetti reali di ta
le rapporto. per acquistare 
vita autonoma. per diventare 
meccanismo autofunzionante. 
tanto che i c padroni * stessi 
appaiono sotto la veste di 
< fumionari del capitale » 

Interessante. invece, e la 
parte in cui i tentalivi di co 
gestione vengono analizzati 
alia luce delle modif.caziom 
strutturah intervenuie nel ca 
pilalismo moderno e rappre 
sentano. cosi. espedienti an 
che per coritenere le spinte It 
beralr:ci. le polenzialita nuo 
ve che si spnginnano dall'in 
terno del sistema nH mompn 
to in cui I'applicazione della 
scienza e della lecnica ai pro 
cessi produttivi. riducendo il 
lavoro necessano per la ri 
produzione sociale e aumen 
tando il plusvalore. hanno 
spostato su niHivi livelli ed 
acuito la contraddizione tra 
una socializzazione sempre 
crescente delle forze produt 
live e I'appropnazionc priva 
la del plusvalore relativo 

L'ottimista Segantini 
Dopo la bella monografia sul Pontormo, Riz-

zoli ha dato alle stampe. nella collana «Clas-
sici dell'arte > (pp. 127, L. 1800) l'opera com-
pleta di Segantini, con una presentazione di 
Francesco Arcangeli e con la sezione di appa-
rati critici e filologici curata da Maria Cri-
stina Gozzoli. Arcangeli conclude la sua nota 

introduttiva lamentando, a ragione. che noi ita-
liani non abbiamo saputo collocare Segantini, 
come invece meritava ampiamente. fra i grandi 
europei della sua generazione. Nella foto: par-
ticolare del quadro c Le cattive madri». del 
1894. una immagine che si toglie radicalmente 
dai Segantini cui siamo assuefatti. 

PROBLEMI DI PSICOLOGIA 

Nuove concezioni 
sull'eta evolutiva 

RENE' ZAZZO, « Psicologia del bambino e metodo genetico », Editori Riuniti, 
pp. 428, L. 2.000. 

L'interesse per la psicologia dell'eta evolutiva e largamenfe presenle nell'attuale momen
ta culturale italiano e coinvolge non solo gli « addetti ai lavori > ma un numero sempre mag-
giore di genitori. Anzi, se si pud parlare di un vero e proprio boom editoriale riguardante II 
problema dell'educazione e della formazione deU'infanzia, Io si deve in particolar modo alia cre
scente curiosita che gli adulti mostrano nei confronti del bambino. Una curiositi che e radi-
cata su un sentimento di colpa dell'adulto verso il bambino, indotto da una pratica educativa 
quotidiana e da una organiz-
zazione sociale nel cui interno 
i diritti dei piu deboli ven
gono sistematicamente negati 
e calpestati. Bast! pensare per 
rendersi conto della spietatez-
za delle leggi del capitale al 
ruolo che il bambino e con-
dannato a giocare nelle citta 
ed al posto che occupano le 
attrezzature per Tinfanzia al-
l'interno del territorio urba-
no in generale: un ruolo fon-
dato sulla tolleranza delle 
frustrazioni e sulla repressio-
ne coatta delle aggressivita: 
un posto del tutto marginale 
in cui prevalgono asigenze 
custodialistiche a scapito di 
quelle educative 

II libro di Rene Zazzo che 
gli Editori Riuniti pubblicano 
e appunto un atto di accusa 
contro un modo di intendere 
e di usare la psicologia del 
bambino in senso superficiale 
e scorretto. non per conosce-
re a fondo e sistematizzare 
le problematiche scientlfiche 
inerenti lo sviluppo psicologi-
co dell'eta evolutiva. bensl 
per mettersi il cuore in pace. 

II libro. di facile lettura, 
scorrevole. accessible a tutti 
per essere un testo scientifi-
co. si caratterizza per una se
rie di question] che possiamo 
sintetizzare in questa manie-
ra: il periodo dell'eta evo
lutiva per 1'individuo e il piu 
delicato ed importante. quel
lo in cui si forma il carattere 
e la personality futura. di con-
seguenza qualsiasi esplorazio-
ne scientifica di questa eta 
non pud essere ne rigida, ne 
schematica. ma dinamica e de
ve tener conto del contesto 
socio-ambientale in cui 1'indi-
viduo si colloca. 

Questa impostazione in cui 
prevalgono al tempo stesso la 
cautela scientifica e Tonenta-
mento pratico e concrete neila 
soiuzione d! problemi imme 
diati le da no tare che tutta la 
scuola francese che fa capo 
a Binet ha utilizzato la psi
cologia in senso operativo. per 
rispondere a problemi concre-
ti e per risolverlii e in netta 
contrapposizione con la teoria 
degh stadi evolutivi. elabora 
ta da Piaget Secondo questa 
teoria infatti 1'eta evolutiva 
sarebbe caratterizzata da sta 
di di sviluppo che sono indi-
viduabih in precisi moment! 
cronologici mediante I'utilizza-
zione del metodo deli'osserva-
zione indiretta e della tecni-
ca dei questionan 

La poiemica tuttora Jn cor
so tra ambientalisti e geneti-
sti. della quale il libro ci 
offre un quadro molto inte
ressante. mette in rilievo la 
complessita del problema ine-
rente la vahdita delle coscien-
ze scientifiche che la psicolo 
gia ha elaborato attorno al 
bambino, e come sia necevsa 
no arrivare ad inlegrare i 
due punti di vista tra di !oro 
contrapposti Questa modali 
ta integrative alio stato at 
tuale della psicologia del bam 
b no, deve caratterizzarsi per 
Ta^sunzione di un atteeeia 
mento che allenti «eh sche 
mi troppo ngidi che non la 
sciano sufficienle margine al 
le differenze individuali ed 
alle differenze socio cultural] 
nell'espressione eventuale de 
gli stadi e delle crisi ». ed al 
tempo stesso raccolga e strut 
turJ «piu fortemente le de 
•vcrizioni spesso troppo lente 
in cui si rlschia di perdere 
I'unita funzionale e I'origina 
lita fondamentale delle tapne 
dello sviluopon 

DIVULGAZIONE SCIENTIFICA 

Arriva anche 
la futurologia 

JOHN MC HALE: « II future del futuro », Franco Angeli. 
>p 3-5̂ . L. 6500 

Che cosa accadra nel futuro? E" la domanda che la cultura 
mondiale si pone ed in particolare quella occidentale in modo pieno 
di inquietudine. Si va facendo strada un'altra scienza addirittura: 
la futurologia. I; libro di John Mc Hale e un esempio tipico di 
questa letteratura e il lettore. coinvolto da una prosa invitante e 
piacevole. ne trae la sensazione che una grandiosa operazione sia 
in atto. tutta tesa a dare credibilita alle attuali strutture sociali 
che non ammetterebbero alternative. 

Ormai in questo genere di scritti un confronto e inevitabile con 
il rapporto sui c Limiti dello sviluppo » del Massachusetts Institute 
of Technologj che (per chi non Io ricordi) e una sequenza di dia-
grammi e di tabeile rappresentative di un possibile sviluppo del 
mondo II MIT parla con U linguaggio degli specialist!' e quindi agli 
spcciali.sti si rivolge mentre « II futuro del futuro > utilizza un 
pianc linguaggio da c uomo medio >. ha cioe la funzione di anello 
di coilegamento tra gli studiosi di questi prob'emi e il grande pub-
bl ico Questa funzione ne sottolinea 1'ambiguita giacche i contenuti 
."he si voglfono diffondere sono chiaramente funzionali all'attuale 
panico che le classi dingenti tendono a mtrodurre attraverso i 
canali cu!turali sapendo ormai che ai cataclismi tecnologici e alle 
tensioni sociali si deve rispondere con trasformazioni strutturali 
della societa. 

II ricatto culturale atom ico 
John Mc Hale in questa problematica si muove senza un valido 

strumento interpretativo della crisi di valori che esso stesso indica 
.-ome esiste.ntc> nella societa occidentale. La fuga in avanti ben 
rappresentata dai titolo del libro non basta a coprire I'errato o 
quanto meno insufficiente impatto con la realta Ma la verita viene 
tra^parente ir. alcuni passaggt incautj del testo: * la politica e Parte 
del tentare d; evitare i'inevitabile >. E' un passo rivelalore sia 
della funzione che si vuole svolgano gli uom n. pohtici. sia della 
paur^ di definire I'avvemre pur nella sua inevitabilita. 

Su tutto gr.iva i! ricatto cultural-atomico: < I'umanita deve com-
prenriers' P collaborare su una scala realmente globale, altrimenti 
scompanra ». Tuito questo. detto dopo aver evitato di porre in 
d:s'.u<sione le strutture so- îali. e sospetto Si rta la sensazione di 
leg?ere: o collaboriamo subito (cice cosi come siamo) o andiamo 
a fondo La futurologia non ha in John He Hale un attendibile 
nrercatore. 

Ma la pnsizione ideologica dell'autore appare propno sulla co
per; ma dalla quale si apprende che siamo di fronte anche ad un 

desianer cioe ad uno di quei lecnici di disegno degli oggetti di 
consumo che contnbuiscono a rendere commerciabile un prodotto. 
Nel libro e'e tutto lo spinto del designer, certo perd e che la 
societa r.el SU-J complesso nfiuta le false presentazioni e non accetta 
che la si vcrnici ne in toni ottimistici ma neppure con i toni della 
disperaz'one iceologica. 

Luigi De Jaco 

SCRITTORI ITALIANI: PICCIOLI 

Cent'anni 
di agonia 

«Episfolario colletfivo » h un ordigno romanzesco rigoroso che piacerebbe definire 
romanzo politico - L'ifalia nella sua miseria borbonica, piemonfese, fascists e dc 

GIAN LUIGI PICCIOLI, 
cEpistolarto collelllvo*. Bom-
piani. pp. 186. L. 2.000. 

Fin dai suo primo Hbro Im-
mediatamente presessantotte-
sco (Inorgaggio, 1967) Gian 
Luigi Piccioli ha sperimentato 
una strategia letterarla di 
grande consapevolezza, recen-
sendo i tetnl del suo discorso 
di narratore con l'indlvidua-
zione antagonlstica della zo
na del potere nell'Italia capl-
tallstlca. Nel romanzo di esor-
dlo era protagonista la gran
de azlenda: nel successivo 
(Arnolfmi, 1970) la gerarchia 
della Chiesa e vista come effi-
clentisslma fabbrica del con-
senso e dell'obbedienza. E' si
gnificative che dei romanzi 
dj Piccioli non risaltino i per-
sonaggi quanto le sltuazioni e 
gli eventl che ne condlziona-
no profilo e comportamento: 
al punto che non pare illecl-
to affermare che per lo scrit-
tore abruzzese la struttura ge
nerale conta assal piu delle 
singole sovrastrutture, e I de-
stini prjvati fungono in fon
do da emblemi quasi didattici 
di una circostanziata storla 
della societa. 

In questo suo terzo roman
zo di recentissima apparizio-
ne la sua tensione al giudizio 
globale non solo trova eviden-
te conferma nelle intenzioni 
espresse dai titolo. quanto mai 
esplicativo ed esplicito, ma si 
distende a suo pieno agio nel
la struttura e nelle articola-
zioni del racconto. E' da dire, 
in proposito. che uno dei do-
ni di Piccioli consiste. fin dai 
suol inizi di romanziere. nel
la capacita di costruire un 
ordigno romanzesco rigoroso. 
impeccabilmente preciso. che 
contiene l'emozione entro un 
ordito di sapientlssima inte-
Iaiatura. pur senza raffred-
darne gli effetti, ma piutto-
sto depurandola. affidandole 
in certo senso senza sgarrare 
di un'unghia i compiti che lo 
scrittore sa che essa puo age-
volmente sostenere. 

Epistolario collettivo non 
traligna. La sua novita n'spet-
to ai due precedenti romanzi 
conslste soprattutto nel fat-
to che, press'a poco nello stes
so spazio, Piccioli realizza con 
grande efficacja un'operazio-
ne sul tempo, costringendo In 
meno di duecento pagine cen
to anni di storia italiana e 
mondiale. E' un dosaggio di 
straordinaria maestria che 
riesce a un affresco in pro-
fondita. a uno spaccato bru-
llcante di voci e di gesti: una 
ferita crudele dalle labbra e-
normemente dilatate.' magari 
indefinitamente dilatabili. ma 
la cui lacerazione piu dolo-
lora investe un ignoto luogo 
d'ltalia. una trascurabile ine-
zia del mondo come Navelli. 
paese della provincia di Chie-
ti che da un secolo consuma 
la propria agonia in termini 
di depressione economica, di 
impoverimento antropologico. 
di assenza dai corso della sto
ria politica e civile. Ed e pro
prio la consapevolezza critica 
di quest'assenza e l'amarez-
za di questa progressiva spa-
rizione a dare al romanziere 
la responsabilita della parola. 

II sjlenzio genera silenzio. 
Piccioli se n*e lasciato attra-
versare fino alle radici piu 
intime. alle lontananze della 
infanzla e della memoria, per 
ritradurlo In Iucido. storiogra-
fia narratlva. Mai cosi irosa-
mente, mai con tanta fredda e 
violenta indignazione lo scrit
tore s'era trovato a fare i 
conti con una materia che gli 
bruciava le viscere. Ma Pic
cioli e scrittore assolutamen-
te alieno da plateali orgasm! 
esistenzi&li e privati: aveva 
necessita di darci un roman
zo plurale. nel quale a Iuj 
SDettasse (con umilta e orgo-
glio) il ruolo del regista. ft 
protagonista fosse, piu di ogni 
altra volta, una comunita. 
Donde le duecentocinque let-
tere. o spezzoni di Iettera. e 
poi ancora document!. dispac-
ci. verbali. bandi. avvisi. man-
dati ecc. che animano in mo
do sorprendente le pagine del 
libro. 

Che e in realta I'autobiogra-
fia collettiva di una folia di 
mittenti anonimi. o comun-
que irriconoscibili. e che pos-
sono essere briganti e donne 
di briganti. contadini, soldati. 
preU. politic;, intrigant!, lea
ders e venduti. socialisti e fa
scist!. signorine di buona fa 
miglia e puttane, giovani e 
vecchi, miserabili e potenti: 

attraverso cui passa con le 
sue strette alterne la morsa 
della lotta di classe. dalla 
Maiella airArgentina. Roman
zo storlco? Piacerebbe di piu 
definire questo bel libro ro
manzo apertamente politico, 
percho alia fine « politiche » 
sono le contraddizioni della 
societa che con tanta ricchez-
za e acutezza. inventiva e 
forza metaforica vi e colta: 
e che non ha ritegno a farsi 
sorprendere. proprio attraver
so II fragile diaframma delle 
sue parole (o delle sue allu-
sioni) dai romanziere. 

Ed e importante che dopo 
tanto sclalo dl fatti. di aned-
doti, di episodi ipocritamen-
te burocratici o forsennata-
mente carnali, l'impressione 
derivante da questo bilancio 
collettivo sia semplicemente 
agghiacciante. L'ltaJia sorpre-
sa in tutta la sua miseria 
borbonica. plemontese. fasci-

sta o democristiana contlnua 
ad essere zona di sfruttamen-
to dolle borghesie locall o na-
zionali. 

Contlnua a funzionare, al-
meno dai 1860 il famoso ada
gio gattopardesco secondo cui 
tutto deve cambiare perche 
tutto rimanga com'e. Una dif-
ferenza, in termini narrativi 
e di coscienza, si e per6 data: 
il principe di Salina osservava 
col suo telescopio la volta 
stellata: Piccioli dai suo sper-
duto microcosmo abruzzese, 
ficca 1'occhio furente e Iuci
do ovunque. su questo pla-
neta: la cui storia, appunto 
perchG collettiva, deve cam
biare « contemporaneamente » 
perche contemporaneamente 
si liberl. a Navelli come a 
Buenos Aires, a Navelli co
me a Essen, a Zurlgo. a Piaz
za Duomo. a River Side. 

Mario Lunetta 

« IL NIPOTE DI BEETHOVEN » 
ROMANZO DI LUIGI MAGNANI 

In plena enf asi 
sentimentale 

LUIGI MAGNANI, « II nl-
pote di Beethoven >. Einau-
di. pp. 150. L. 2.500. 

Questo diario apocrifo dl 
Karl von Beethoven che, con 
scrupolosa fedelta ai docu
ment del tempo — ogni pa
rola attribuita al musicista e 
desunta daH'£pistoZar/o, dai 
Quaderni di conversazione e 
da altre testimonlanze —, si 
propone dl gettar luce sul 
tormentato e a tratti dram-
matico rapporto che legd Lud-
wig al nipote dopo il 1815. si 
configura certamente come un 
libro Insolito, al di fuori del-
l'orizzonte abituale del ro
manzo contemporaneo: « qua
si una fantasia », come la de-
finisce l'autore, con termlne 
muslcale, ma che ambiziosa-
mente si propone di integra-
re quello che la storia ha ta-
ciuto. 

Di qui 1'ambiguita innega-
bile di un libro che stempe-
ra la materia saggistica e do-
cumentaria in un amalgama 
romanzesco in forma di dia-

Mario 
Soldati 

al cinema 
come 

spettatore 
MARIO SOLDATI « Da 
spettatore» • un regi
sta al cinema, Monda-
dori. pp. 275. L. 3.000. 

(L.C.) • Soldati ha rac-
colto una serie di 49 « pez-
zi» sul cinema che aveva-
no visto la luce, via via, su 
due rotocalchi italiani dai 
1963 al 1967. Sono le cose 
che lo scrittore-regista ha 
scritto per il vasto pub-
blico del giomale illustra-
to, quindi in parte aadat-
tando» il suo linguaggio. 

II linguaggio ma non le 
Idee: in questo libro ce 
ne sono tantissime e chi 
avra a suo tempo Ietto le 
cronache cinematografi-
che di Soldati forse le ri-
cordera. Valga per tutte 
quella scritta per «Blow
up » (che chiude la intel-
ligente serie di questo li
bro) dove il ricordo di 
una Immagine — un ca
mion pieno di astagnoIa» 
— apre la strada a un di
scorso che pare stravagan-
te ma che e invece rigo
roso. 

Se pol si volesse una 
conferma si vada a Iegge-
re il apezzo» scritto per 
Io stupendo film di Rosi: 
«H momento della verita». 

rio di colore stilistico esaspe-
ratamente romantico, voluta-
mente ricercato, appunto per 
«datare» l'atmosfera in cui 
si consumo una vicenda in-
sieme meschina ed esaltante, 
patetica e degradante. 

L'aura di eccezionalita che 
circonda la figura titanica del 
musicista, quale appare al ni
pote — condannato alia so-
litudine dagli uomini e ad 
un crudele Isolamento dalla 
sua stessa arte a causa della 
malattia — e destinata a far-
si, nel corso della narrazione, 
proprio per la presenza di 
Karl, piu opprimente e torbi-
da e colui nel quale Beetho
ven aveva voluto vedere in-
carnato il proprio ideale di 
«calocagathia» si rivela in
vece una artascinante incar-
nazione del male; una con-
creta alternativa esistenziale 
destinata a lasciare la pro
pria traccia anche nella mu-
sica: «La musica costitul lo 
oggetto del suo amore. con-
cjudera Karl, non io. Io died! 
solo corpo a un'ombra che 
era. in lui; m'identificai col 
male che, come veleno. esal-
ta e deprime. Se i mistici eb-
bero la rivelazione dell'essere 
dai nulla, egli dalla sofferen-
za ricevette la gioia. seppe 
trarre dai male II bene. E fu 
salvo ». 

Karl con la sua ansia di li-
berta continuamente frustrata 
dalla assidua vigilanza del 
grande congiunto. appare al-
lora come I'elemento dissolvi-
tore di un precario equilibrio 
teso sul filo di una assoluta 
dedizione alia musica. Da una 
parte il « genio ». la solitudine, 
dall'altra la «sregolatezza » e 
le insopprimibili esigenze del
la vita: lo scontro da luogo 
ad un groviglio di passioni 
dai quale si dipana il filo ros
so della volonta di dominio 
di Ludwig sull'anima ed il 
corpo del giovane nipote, ed 
i] filo nero della ribellione del 
fragile Karl, anima segnata da 
sempre per la contesa fami-
liare fra madre e zio. anima 
dannata e tormentatrice del 
dispotico Ludwig ormai alia 
fine dei suoi giorni. 

Lo schema e la struttura del 
dianismo romantico (e non ci 
si riferisce qui alia scelta te-
matica, quanto alia convin-
zione dichiarata dell'autore di 
offrire attraverso una narra
zione romanzesca « pagine di 
storia ») presentano ovviamen-
te rischi di enfasi sentimen
tale ai quali certo non si sot-
trae il musicologo Luigi Ma-
gnani che. evidentemente in-
cucante di mode e ricerche 
odierne nel campo della lette-
ratura contemporanea e im-
pegnato a scoprire il «suo» 
Beethoven, puo riesumere una 
proposta di romanzo ormai 
piu che secolare, sicuro evi
dentemente che con le buone 
intenzioni si possono ancora 
lastricare le vie della narra-
tiva contemporanea: al letto
re sia consentito dubitare di 
questo modo di fare « storia ». 

Enrico Ghidetti 

DOCUMENTI DELLA STORIA 

Vita ingloriosa del colonialismo italiano 

Stefano Cingolani j Giuseppe De Luca 

ENZO COLLOTTI, «La se-
conda guerra mondiale». 
I^)escher, pp 222. L. 1.800 
GIORGIO ROCHAT. < II co
lonialismo italiano >. Loe-
seber. pp 224. L. 1.800 

Una nuova co!!ana della ca
se edi trice Loescher d! Tori 
no. da anni impegnata sul 
terreno della produzione di 
una cultura democratica, dai 
titolo • Document! della sto
ria «. diretta da Massimo L 
Salvador! Questl prim! due 
volumi. realizzatt con una for
mula articolatissima composta 
da introduzionl generali che 
abbracciano I singoli momen-
ti del periodo storico preso In 
esame, con presentazioni sin
gole ai document! pubblicatl 
arricchlti da cronologie e bi-
bliografie essenziall, sono una 
felice sin test fra libro dl let
tura e strumento dl consult*-

zione, non utilizzabili soltan-
to per soddLsfare curiosita 
estemporanee. ma utillssimi 
nelle scuole 

Tanto piu felice la Ioro riu-
scita tanto piu difficili i te-
mi affrontaU dai due not! sto-
ricl. CoIIotti e Rochat I] pri
mo con davanti a se la ne
cessita di operare una scelta 
essenziale in un mare dl do
cument! sulla seconda guerra 
mondiale. che doveva perd 
anche essere Interamente ri-
specchlata e nelle sue zone 
geografiche e nel suol mo
ment! politic!, n secondo. al 
oontrano. doveva andare alia 
ricerca di materiale non solo 
scarso, ma estremamente di-
sperso, nel deserto di studi 
italiani sul nostra coloniali
smo, affrontato si. spesso, ma 
in termini Inutllmente pa-
triottardi e di gretto nazlona-
lismo. 

11 lavoro dl Rochat inizla 
con la pubblicazione dei test! 
delle prime convenzloni stipu
late fra i sultani di Assab e 
i rappresentanti della societa 
di navigazione Rubattino per 
l'acquisto di un terreno nella 
baia di Assab e con la con-
venzione fra la Rubattino e 
il govemo Italiano a cui 
veniva ceduta la medesima 
baia. Sono I document! dei 
priml pass! fatti dai colonia
lismo italiano che si conclude 
con I'lmpresa fascista della 
conquista d'Etiopia con tutte 

le ignominie razzlste che ne 
seguirono. 

Rochat non presenta solo 
document! dl govemo o rela-
zioni milltarl sulla conquista 
e le repression! che ne segui
rono, ma ha spulciato anche 
fra le pagine della stampa 
quotidiana del tempo traen-

done le delironti bassezze degli 
inviati, o le esercitazioni di ri-
pugnante razzismo. Esempla-
re una corrispondenza di Mo-
nelli, di quello stesso che in 
sleme ad altri si fece mettere 
alia porta alia Societa delle 
Nazioni per una vergognosa 
gazzarra inscenata durante un 
discorso di Aile Selassie. 

Forse valeva la pena di ri-
produrre. tratta dalla stampa 

straniera. anche una corrispon
denza su questo episodio. 
mentre displace che, a pro
posito della resistenza an ti fa
scista non si sia utilizzata 
quella illuminante testimo-
nianza pubblicata su I'Unita 
e su Rlnoscita di Anton Uk-
mar, uno del tre Italian! che 
vlssero quella singolare espe-
rienza di dirigenti della ri
bellione etioplca al fasclsmo 
con il complto di unlformare 
la dlspersa e frammentata ra

te di piccole bande alia mac-
chia. 

II lavoro di ColloUi, si e 
detto. e stato piu difficile, 
perche ha dovuto operare la 
scelta dei document! in una 
vastissima produzione. ET riu-
scito perd a coprire i singoli 
settori operando scelte e ta-
gli di notevole intelligenza, 
accostando le singole voci de
gli schieramentl opposti per 
ricostruire un panorama am-
pio e nello stesso tempo va-
riegato e sintetico. 

Dalle origin! della guerra, 
la fatale Monaco, fino alia di-
chiarazlone di Potsdam del-
l'agosto 1945, la seconda guer
ra mondiale appare in tutta 
la sua tragicita. ma compare 
anche la fragility della co-
struzione pensata allora dai 
vincitori per 11 dopoguerra. 

Adolfo Scalpelli 

In libreria 

La cultura e gioco ? 
JOHAN HUIZINGA, « Homo 

ludens ». Kinaudi, pp. XXXII-
259. L. 2.500. 

{Luciano Albanese) Einaudi 
ristampa dopo ventiquattro 
anni Homo ludens, con Tag-
giunta dl un sagglo introdut-
tlvo di Umberto Bco. II li
bro dello storico olandese svl-
luppa una tesi che puo esse
re rlassunta in quest! termi
ni. La cultura e gloco: e gio-
co nel senso che « cultura ve
ra non puo esistere senza una 
certa qualita ludica, perche 
cultura suppone autolimita-
zione e autodominlo, una certa 
facolta a non vedere nelle 
proprie tendenze la mlra ul
tima piu alta. ma a vedersi 
racchiusa entro limiti che es
sa stessa liberamente si e im-
posti» (Huizinga). Ma il gio-
co implica il rispetto dei pat-
ti, il fair play, e Tepoca mo-
derna sembra aver cwnpleta-

mente dimenticato questa re-
gola. 

II presupposto della guerra 
moderna e dlventato esatta-
mente l'opposto, e si riassu-
me nella formula pacta non 
sunt servanda. L'esistenza del
la guerra mette in crisi il fon-
damento della civilta, perche 
non puo non essere presa sul 
serio. A questo punto, a Hui-
zlnga non rimane che affi-
darsi alia coscienza morale e 
al Sommo Bene, due perso-
naggi, dice Eco, che non si 
sa bene da dove vengano. 

In effetti, i tre quarti del 
libro sono spesi ad esamina-
re le componenti ludiche di 
tutte le civilta sotto tutti I 
paralleli (con molti cascaml 
dell'indagine antropologica e 
parecchia filo&ofia da Ca/fe), 
e una conclusione del gene-
re — e il caso di dirlo — 
rompe l'armonia del gioco. 

L'armamentario poetico 
STEFANO AGOSTI, < II te
sto poetlcoi. Rizzoli, pp. 222, 
L. 3.500. 

(Antonio Sacca) — Mentre 
l'arte in generale e segnatamen-
te la poesia devono difendere 
il loro diritto di sopravvivenza 
contro chi le ritiene forme su-
perate d'espressione o espres-
sioni del tutto comuni, in nulla 
differenti o superiori a qualsi-
voglia altra forma di comunica-
zione, ecco che appare la scien
za linguistica la quale pur nelle 
sue varie formulazioni e meio-
dologie, intende dimostrare co
me la poesia (e l'arte) e una 
operazione di differenziazione 
dai linguaggio consueto. che il 
nuovo. 1'originale, l'imprevisto 
linguistico costituiscono la ra
gione e fondazione del poetico 
della poesia. 

Mentre la necessita d'un tes-
suto linguistico non comune vie
ne a essere discussa e criticata. 
la scienza della linguistica si 
basa, in larga misura. sul recu-
pero di un linguaggio "diverso", 
sul fare consistere la poesia (e 
l'arte) proprio nella onginalita 
del linguaggio poetico. 

Stefano Agosti. nel suo volu
me recente. si mostra partico-
larmente consapevole sia. ap
punto, del problema capitale se 
cioe poesia e un linguaggio co
mune o puntualmente cambiato 
dai senso comune; sia dell'altro 
fondamentale problema costitui
to dai peculiare tipo di cono-

scenza che ci proviene dall'arte 
(poesia). conoscenza resa po»-
sibile dallo sfruttamento di vari 
elementi in altri campi non 
sfruttati. suoni. rime, gravita 
sillabica. onomatopee, e via di 
seguito. 

Una volta mostrato come la 
poesia sia. lo si diceva, un ri-
sultato conoscitivo che utilizza 
mezzi suoi propri. (suoni. vici-
nanze, relazioni e tutto quanto 
serve a quel che si vuole esprl-
mere) Agosti in taluni saggi ap-
plicati a poeti italiani e stranie-
ri chiarisce il suo metodo che 
potrebbe definirsi della ricerca 
per ogni poeta dello specifico 
uso che costui fa deH'armamen-
tario fonico-strutturale, tenuto 
conto che ciascun poeta sviluppa 
l'aspetto congeniale dei vari 
mezzi che adopera (chi il suono 
ottenuto in un modo. chi in un 
altro: chi sensazioni visive otte-
nute diversamente da altri). 

Sarebbe facile a una imposta
zione simile, troppo sensibile alle 
tecniche compositive, muovere il 
rilievo di formalismo: il fatto si 
e che Agosti compie deliberata-
mente una operazione formali-
sta, consegnandoci risultati inte
ressanti sulle tecniche dei pceti, 
e confermando l'idea di fondo 
del suo scritto: che la scienza 
del discorso poetico coglie in es
so elementi caratteristici, che.-
insomma. e sembra fin troppo 
banale dirlo. la pcesia non e 
prosa. e tantomeno un comune 
discorrere. 

Teorie del ling-uagrgio 
AUGUSTO PONZIO, < Produ
zione linguistica e ideologi
ca sociale >. De Donato pa
gine 253. L. 3.500. 

{Daniele Gambaraza) — 
II volume di Ponzio ha per 
sottotltolo Per una teoria 
marxista del linguaggio e del
ta comunicazione, ed esamina 
important! teorie linguistiche 
(quella di Chomsky e quella 
di Saussure) nei loro rappor
ti con l'ideologia fHosofica e 
politica Dopo la grande mo-
da deho strutturalismo, che 
ad un certo momento sem
bra va fosse diventato una 
nuova scuola filosofica, si no
ta ora in Italia un tentativo 
di riflessione critica che mrt-
te in discussione la concezio-
ne del rapporto tra mondo 
reale e costruzioni scientifi
che che venivano espresse. 

Dopo le dense pagine dedi
cate a ci6 nel bel saggio di 
Timpanaro Sul materialismo 
(Nistri-Lischi. 1970). e'e ora 
questo libro di Ponzio che da 
un importante contribute alia 
discussione, esaminando piu 
in dettaglio la costruzione e 

le implicazioni della gramma-
tica trasformazionale. insi-
stendo sul fatto che Ja com-
petenza propriamente lingui
stica non e che uno dei fat-
tori che consentono l'uso del 
linguaggio. e sulla necessita 
di reinserire la produzione lin
guistica nell'ambito sociale. 

Effettivamente una teoria 
del linguaggio in accordo con 
il materialismo storico e il 
materialismo dialettico non e 
stata ancora pienamente svi-
luppata. Anche senza rinun-
ciare ai considerevoli risulta
ti che hanno prodotto e con-
tinuano a produrre le cor-
renti chiamate strutturaliste, 
che hanno promosso ad auto-
nomia una porzione del circui-
to comunicativo (quella che 
Saussure chiama «lingua » e 
Chomsky « competenza ») so
lo una riflessione che si indi-
rizzi esplicitamente al proble
ma della riproduzione della 
« competenza », e quindi del
le caratteristiche di funziona-
mento dell'intero circuito co
municativo in una societa 
umana storicamente data, po-

tra portare a tanto. 

Poesia « ragionata » di Mancino 
LEONARDO MANCINO, 
c Alle radici dei gesli e al
tre cose >, Lacaita, pp. 125, 
L. 1000 

(Francesco D'Anni) — Una 
poesia giocata su toni som-
messi ragionati, eppure lirici. 
SI. «lirici», come e della tra-
dizione italiana da Petrarca 
a Leopardi (soprattutto Leo-
pa rdi) e poi naturalmente 
Montale e Fermetismo. Ma an
che le consapevolezze e !e rot-
ture linguistiche dell'.ivan-
guardia. Questo per dire che 
Leonardo Mancino si la^eri-
sce degnamente in una trodi-
zione: senza rimasticare gli 
esperimenti nuovi e ormai 
vecchi degli Anni Sessanta, 
e nello stesso tempo recupe-
rando il discorso (2a pcssibi-
lita di dire le cose, sia della 
quotidianita sia della storia) 
senza la bnitalita delle de-
nuncie e delle citazioni. 

Mancino ha soelto Tunica 
strada possibile per recupe-
rare il discorso poetico: ri-
leggere Leopardi (che le cose 

le diceva) con i tormenti. le 
consapevolezze e i dubbi di 
oggi. Le cose migliori i-ono 
dove affiora una politezza ra-
gionata e un po' crepusco!a-
re. Altre volte, come in Piaz
za Santi Apostoli, si sente un 
po' troppo I'attacco montalia-
no. Ma l'indignazione. il tcma 
del risentimento civile (che 
permea e sostanzia molte di 
queste poesie) e una corda 
felice perche, paradassalmen-
te. sommessa. La felicita na-
see proprio da questo: da! 
contrasto tra tematica ideolo
gica (per sua natura sempre 
un po' declamatoria) e gli 
accordi stilistici: il tono do-
Iente ma per nulla enfatioo. 

Un modo poco frequentato 
di fare della poesia civile, per
che tutto riassorbito in una 
condizione umana, in una « ci
vilta individuate ». Inoltre gli 
Anni Sessanta hanno insegna-
to a Mancino a rendere le-
gittimo I'intento didascalioo 
con l'uso tempestivo della 
strazione ironica. 

Ristampe e riedizioni 
(redaz.) - Sono giunti alia 

terza edizlone, presso gli Edi
tor! Riuniti i volumi: L'eman-
cipazione femminile di Pal-
mi ro Togllatti, e II pensiero 
economico moderno di Vin-
cenzo Vitello. II libro del com-
pagno Togliatti (pp. 149. lire 
900) e la raccolta di una serie 
di discorsi che il dirigente 
comunista tenne In varie oc-
casioni dai 1945 al 1955. H 
piccolo volume si awale di 
una prefazlone di Luigi Lon-
go, che e anch'essa tratta da 
un discorso che il dirigente 
comunista tenne alia Confe-
renza delle donne comuniste 
nel 1965. 

L'altro libro e derivato. co
me i lettori ricorderanno. da 

un corso di lezioni che Tan-
tore ha tenuto all lsti tuto 
Gramsci di Roma nel 1963. 
E* di 157 pagine e costa 1000 
lire. 

Laterza ha stampato in que-
sti giorni la prima edizione 
nella collana « Universale » de 
// buon govemo, i saggi di 
economia e politica dai 1897 
al 1954 di Luigi Einaudi a 
cura di Ernesto Rossi. L'ope
ra (in questa edizione in due 
voll., pp. 695, L. 3200), appar-
ve per la prima volta nella 
collana cCollezione storica* 
nel 1954. Questa edizione h * 
una premessa di Massimo £. 
Salvador! e la nota int 
zione di Ernesto 
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Bilanci di stagione 

Incassi dei film 
e tendenze d'una 

societa in crisi 
La stagione clnematografica 

si e praticamente conclusa ed 
e possibile comlnciare ad ana-
lizzarne i risultati. I dati a 
disposizione sono. come di 
consueto, quelli del circuito 
delle prime visloni, in cul si 
raccoglie poco meno di un ter-
zo degli incassi dell'lntero set-
tore con una presenza di poco 
piu di un decimo del totale de
gli spettatori. Gia queste cl-
fre segnalano come vi sia 
un'ampia sfasatura tra valori 
economici e diinensiono socia-
le del « fatto » cinematografi-
co. Inoltre la struttura del 
mercato. organizzato in «gi-
ri» di visione e retto da pra-
tiche commerciali di tipo oil-
gopolistico. s'lnrarica di am-
plificare l'influenza dei pro-
dotti che ottengono successo 
nel primo circuito di sfrutta-
mento. 

La confluenza di questl fat-
tori rende interessante I'esa-
me dei film che sono entrati 
nella graduatoria dei maggio-
ri success! della stagione; cio 
In considerazione sia del peso 
che 1 loro incassi hanno sul 
mercato. sia per l'influenza 
che hanno esercitato ed escr-
citeranno sull'lntera clrcola-
zlone filmica. 

Seguendo l'ordlne dl prece-
denza In base agll Introiti ri-
troviamo ai primi dleci postl 
della classlfica dei « best sel • 

lers» questi titoli: // padri-
no, Ultimo tango a Parigi, 
Malizia, Piii forte ragazzi!. 
La prima notte di quiete, Al
fredo, Alfredo, Anche gli an-
geli mangiano fagioli. Aran-
cia meccanica, Joe Valachi, 
... e poi lo chiamarono II Ma-
gnifico. 

Tre caratterlstlche emergo-
no daU'osservazione di que-

In settembre 

a Venezia il 
Premio Italia 

radiotelevisivo 
A Venezia, dal 13 al 24 

eettembre prossimi. si svol-
gera il «Premio Italia '73», 
la manifestazione che da ven-
ticinque anni premia i miglio-
ri programmi del mcndo nel 
campo della radio e della te-
levisione. alia quale partecipe-
ranno quesfanno 46 organismi 
radiotelevisivi in rappresen-
tanza di 33 paesi. 

II Premio Italia, che e sta
te fondato a Capri nel 1948. si 
aprira quesfanno con un con-
vegno interanzionale sul tema: 
«Le emittenti radiotelevisive 
e il loro pubblico ». curato dal 
francese Moles, dal norvegese 
Galtung, daintaliano Eco e 
dairamericano Price. 

Tre serate (13. 14 e 15) sa-
ranno quindi dedicate rispetti-
vamente alle reti televisive 
della ORTF (Francia). NHK 
(Giappone) e BBC (Gran Bre-
tagna). Altre tre serate (16, 
17 e 18) della manifestazione 
saranno poi riservate alia pre-
sentazione in anteprima di 
programmi televisivi della 
RAI-TV. II 19. 20 e 21 settem 
bre. nell'ambito del a Premio » 
saranno proposti programmi 
internazionali di ricerca orga-
nizzati con la collaborazlone 
del comitato intemazionale 
del cinema e della TV del-
l'Unesco. 

C'e da segnalare. mfine. che 
11 Premio Italia per celebrare 
11 cinquantesimo ann:ver=ario 
della radio che cade questo 
anno, ha bandito un premio 
speciale radiofonico che ha 
appunto come tema s 50 anni 
di radio ». 

ste pellicole e dalla loro com-
parazlone con quelle delle sta-
gionl precedenti. II successo, 
largamente prevlsto e «ma-
fiosnmente » costruito. dei due 
film sulla criminalita italo-
amerlcana, e il fenomeno piu 
vistoso della passata stagione. 
Gia molte paglne sono state 
scrltte sul valori « estetici ». 
sull'lncldenza soclologlca n 
sulla portata politlca del Pa-
drino e di Joe Volutin. perch6 
si debbano spendere altre ri-
ghe per esamlnarne il ruolo 
mistificante e reazlonarlo. 

Una seconda osservazlone 
riguarda il consolidamento dei 
risultati dei prodotti «comi-
co-avventurosl». Gia nelle 
passate stagioni era stato re-
gistrato il successo economi-
to dei film diretti da Enzo 
Barbonl (Lo chiamavano Tri-
nita. Co7ittnuavano a chiamar-
lo Trinitd), ma quesfanno ben 
tre titoli rientrano In questo 
genere (Piii forte ragazzi', 
Anche gli angeh e poi 
lo chiamarono II Magmfico). 
Si tratta dl pellicole che non 
disdegnano il ricorso ad una 
comlclta escrementizla, l'app-
logia della vlolenza (resa 
« gradevole » e « dlverterte » 
dalla mancanza di sangue), 
l'esaltazione del piu sfrenato 
indlvldualismo. 

Nessuno pretende di negare 
dlritto dl clttadlnanza al film 
comlco o alle opere dl puro 
divertimento, ma ci6 che ren
de particolarmente dlscutlblli 
queste pellicole e proprio la 
mancanza di un qualsiasi bar-
lume d'lntelllgenza e la rlpro-
posizione di situazionl comi-
che basate unicamente su un 
generate « sfasciamento di os-
sa». A ben guardare. siamo 
sullo stesso piano dei piu san-
guinolenti prodotti di Hong 
Kong, il cui diluvio ha costi-
tulto un"altra caratterlstlca 
della passata stagione clne
matografica. II passaggio dal
la farsaccla al dramma fu-
mettistlco non muta la so-
stanza; del resto sono gia an-
nunciati decine di film che 
mescoleranno «fagioli» e 
«karate». in attesa di altri 
che vi aggiungano il sesso. 

Occorre ancora una volta 
rlflettere. ricollegando il qua-
dro di oggi al successo degli 
«western-spaghetti» o dei 
« mitologici ». su questo trion-
fo della violenza clnemato
grafica in cui gli spettatori 
piii disattenti ricercano. spes-
so inconsciamente. una rival-
sa onirica verso le umilia-
zioni che sono costretti a su-
bire quotidianamente nel la-
voro e nella vita civile. 

Un ultimo dato emergente 
dalla lettura delle opere di 
maggior successo e ricondu-
cibile agll incassi ottenuti da 
Ultimo tango a Parigi, Mali
zia, La prima notte di quiete 
e Arancia meccanica. 

Sarebbe ingenuo pretendere 
di trarre dai risultati conse-
guiti da questi film il segno 
di una maggiore sensibilita 
dei mercanti di celluloide ver
so pellicole non concepite unl 
camente in funzione del quat-
trini che possouo strappare 
dalle tasche dello spettatore. 

In realta. indipendentemen-
te dall'indiscutibiie valore og-
gettivo delle singole opere non 
si puo negare che il successo 
finanziario di questi film pog-
gla anche su campagne pub-
blicitarie che non hanno tra-
scurato di sfruttarne nel mo 
do piii triviale alcuni aspetti 
scandalistici del tutto margi-
nali. 

Anche questo e un segno 
della profonda crisi che inve
st© II paese a tutti 1 livelli. 
Esr,o testimonia una pericolo-
sa tendenza a riversare sulle 
proiezioni cinematografiche 
scompensi sessuali e frustra-
zioni ia cui origine e da ri-
cercarsi in un'educazione pro 
fondamente errata e in un'I-
pocrita concezione del sesso e 
dell'erot'smn 

Umberto Rossi 

Un' intensa attivita per 
Mastroianni a Parigi 

PARIGI — Intensa attivita clnematografica per Marcello Mastroianni a Parigi: I'altore Itallano 
sia in questi giorni interpretando contemporanoamente due film nella capitals francese. II pri
mo e quello di Ferrerl sul generale Custer, il secondo s'intitola «Salut I'artiste» e narra 
la storia di un attorucolo che lavora poco e che e sempre alle prese con piccoli problem! 
di denaro e dl contrattl. La regla di a Salut I'artiste » — dl cul pubbllchlamo una scena — 
e dl Yves Robert 

Nei concerti dell'« Estate » 

A Fiesole di scena Berg 
Dallapiccola e Petrassi 
Un prestigioso quartetto Viennese, i solisti di «Teatromusica» e la 
cantante Marjorie Wright protagonisti di stimolanti interpretazioni 

Nostro servizio 
FIESOLE, 18. 

Quando due anni fa — esat-
tamente nell'ottobre del 1971 
— 11 Quartetto Berg debutto 
a Vienna ottenne un successo 
sensazionale. Un successo 
che. del resto, apparlva scon-

Cantautore 
«sovversivo» 

arresfato 
in Brasile 
RIO DE JANEIRO, 18 

II cantautore brasiliano Ge-
raldo Vandre e stato arresta-
to dalla polizia federale ieri 
a Rio de Janeiro, subito dopo 
il suo arrivo dall'Europa Egli 
aveva lasciato il Brasile nel 
1968 dopo che una sua can
zone era stata bollata dalla 
censura per il suo contenuto 
«sovversivo ». Vandre e stato 
chiuso in cella di isolamento 

• • * 
La cantante francese Juliet

te Greco e stata costretta ad 
annullare il suo spettacolo 
in programma al Teatro Mu-
nlcipale di San Paolo, per-
che gli strumenti musicali che 
dovevano accompagnarla era-
no stati sequestrati dai doga-
nleri brasiliani all'aeroporto. 
Le autorita doganali avreb 
bero fissato in 230.000 cruzei 
ros (22 milioni di lire) la cau-
zione da pagare per Ia re-
stituzione degli strumenti a gli 
artisti. 

Dopo una breve prova con 
strumenti fabbncati in Bra
sile. la Greco e i musicisti 
decidevano di cancellare lo 
spettacolo. 

Dal 24 il Festival intemazionale 

Concerti opere jazz e danze 
a Latina e nella provincia 

In Polonia 
e il momenta dei 

mini-teafri 
VARSAVIA. 18 

In Polonia come in altri 
paesi. si assistc altualmente 
ad un'evoluzione degli impian 
ti teatrali I*a tendenza e ver 
so Tapertura di teatn sempre 
piu piccoli. in modo da com 
volgere il pubblico nello spet 
tacoln. 

II nolo critico di teatro Au 
gust Grodzicki rileva sul gior 
nale Zycie Warszaw. i suc-
cessi conseguitt dai piccoli 
teatri. molto spesso gestiti 
dagli stessi attori presso cir-
coli. caffe e persino case pri
vate. Questi teatri stanno di 
venendo sempre piu popolari 
tra gli abitanti di Varsavia. 
Ma anche i piccoli teatri « uf 
ficiali *, operanti presso quel
li centrali. hanno molto suc
cesso; cost, uno dei lavori di 
maggiore successo della pas 
sata stagione teatrale. Ame 
rica di Kafka, viene rap 
presentato in una saletta an 
nessa al Teatro Ateneo di 
Varsavia. 

E" il quarto anno che La
tina ospita il « Festival inter-
nazionale delio spettacolo» 
concepito nel 1970 come « Pre
mio Lat:na a. m omaggio alia 
citta che « gestisce » 1'interes-
sante patrimonio artistico e 
culturale della zona. 

Creato per miziativa del
l's Associazione Cultura e Tea
tro » diretta da Paolo Salva-
gni e Antonio Colotta. il « Pre
mio Latina» intende 5vilup-
pare e divulgare le attivita 
culturali della regione. stimo-
landone la ricerca creativa at-
traverso una rassegna eteroge 
nea. caoace d: =ioIiecItare l':n-
tervento de: gniDpi local! Pa-
rallelamente alle manifesta 
zioni del «Premio Latina» 
- che si svolgera dal 24 lu 
glio al 3 agosto — gli orga-
nizzatori hanno pensato di al 
lestire una fiera (nel senso 
piu nobile del termine) che 
dara rlsalto ai tlplci prodotti 
artigianall deirentroterra, va-
lorizzando piccoli caratterUti-
ci centri come Norma. Nlnfa. 
Sezze. Cori. Prlvemo. Fossa-
nova, Sermoneta, Bassiano, 
Itn e Fondi spesso sacrlficat! 
dallo sviluppo turlstico della 
zona costlera. 

II 24 luglio, un concerto del 
l'organista Wljnand Van De 
Pol nella Chiesa dl San Marco 
inaugurera Ia quarta edlzlone 
del «Premio Latina», il cul 
cartellone comprende: Rita, 
opera comlca dl Oaetano Do

nizetti e // cappello a tre 
punte, balletto di Manuel De 
Palla. due spettacoli allestlti 
dal Teatro deH'Opera di Ro 
ma (II 25); La Bibbia: il gn-
do dell'anima, un recital di 
canzoni con Armando Stula e 
Vittoria Solinas (il 27); Dallo 
spiritual al free jazz, un con
certo del nuovo quartetto di 
Giorgio Gaslini (il 28); una 
rassegna del folk italiano con 
Rosa Balistren. Oteilo Profa-
zio. Matteo Salvatore e Nan 
narella (il 29); un concerto 
dell'orchestra Pilarmonica di 
Stato di Poznan (il 31); 1'esi-
bizlone della aCompagnia di 
balletti classici n di Lia Del-
I'Ara (il 1̂  agosto) ed rnfine 
la festa conclusiva del 3 ago
sto che prevede la presenta 
zione del filmato inedito Na 
scita di una citta. documento 
della citta laziale nelle sue 
fas! di sviluppo. dalla «mlti-
ca » boniflca in poi. 

H «Premio Latina» avra, 
come suggestiva cornice, il 
Parco Comunale opportuna-
mente allestito quale scenario 
della manifestazione, Ia quale 
prevede anche tre spettacoli 
decent rati: a Sezze. il 23 lu
glio. con il (tBalletto folclorl-
stlco romeno» e. il 24 luglio. 
la rassegna del folk con Rosa 
Balistreri. Oteilo Profazlo, 
Matteo Salvatore e Nannarel-
la; a Itri, il 24 luglio, sempre 
con il «Balletto folcloristlco 
roroeno ». 

tato date le « premesse musi
cali » dei component!, non 
certo giovani alle prime ar-
mi, ma sicuri strumentistl 
sia come « prime parti» pres
so le orchestre dei Wiener 
Philarmonlker e dei Wiener 
Symphoniker, sia come mem-
bri del celebre complesso I 
solisti di Vienna, col quale a-
vevano effettuato numerose 
tournie in tutto il mondo. 

A sentirli suonare. 11 
Quartetto per archi op. 3 di 
Alban Berg — che abbiamo 
ascoltato in un concerto del
la XXVI Estate fteoolana -
scritto nel 1910 e gia «indi-
pendente » dagli insegnamenti 
Schonberghiani. si comprende 
bene come Helene Berg — 
vedova del grande musicista 
— abbla dato il proprio as 
senso a che il quartetto por-
tasse il nome del manto. La 
pagina berghiana e apparsa 
spogliata di ogni falsificazio-
ne letter-aria o mitologica e ri-
condotta entro i limiti di una 
nuda e rigorosa unita sin-
tattica. 

La canca emozionale con-
tenuta nel messaggio di Berg. 
gia denso di presagi espressio-
nistici. veniva cosl trasmes-
sa senza forzature interpre
tative di tipo neoromantico. 
La cristallma purezza del suo 
no. la perfezione tecnica — 
di cui e inutile persino par 
lare — e la straordinaria pre-
parazione musicale della for-
mazione Viennese, erano su
bito emerse nell'interpreta-
zione del terzo dei sel Quar 
tetti costituenti Top. 76 di 
Haydn: il celebre Kaiserquar-
tett, e ancor piu nell'ultimo 
dei Quartetti scritti da Bee
thoven: VOp. 135 in fa mag. 
Eseguito al termine del con
certo. si pub dire che il tipo 
di a lettura strutturale» del 
testo sia proprio quello che. 
ridando una «dimensione sto-
rica» alia musica. Ia libera 
nello stesso tempo di exaspe
rate lmmagini suggestive e di 
patetici ed enigmatic! add!! 
alia vita 

Nel secondo concerto II 
Quartetto Berg ha presentato 
il Quartetto Op. 51 in Ia mi 
nore di Johannes Brahms e 
la Suite lirica di Berg. 

I solistt di « Teatromusica » 
diretti da Marcello Pannl. si 
sono invece impegnati. qui a 
P.esole, in un programma ar 
ticolato sui nomi di Petrassi 
e Dallapiccola. di cui e stato 
presentato il recentissimo 
Commiato, una novita per I 
fiorentini. almeno per quelli 
che non avevano avuto la for 
tuna di ascoltarlo alia «prima» 
italiana di Perugia nel novem-
bre dello scorso anno. Scrit
to * in memoriam * del mu-
sicolo^o Kaufman, amico del 
musicista. il Commiato si rial 
laccia. nell'uso denso e dram-
matico della serialita, alia 
poetica del Prigioniero, di cul 
sembra costituire. in un cer
to senso, il «continuum» idea-
!e. Anche qui Ia parola «fra-
tello» contenuta nel testo — 
una Iauda g a attribuita a 
Brunetto Latin! — ribadisce 
I'impegno umano del compo-
sitore vissuto nel solco della 
grande tradizlone della musi
ca dell'avanguardia europea 
de^li anni fra le due guerre 
e filtrato attraverso un per 
sonalissimo Iinguaggio espres-
sivo che rlsente delle proL"e 
mat-che piu stimolanti del 
mondo contemporaneo. Inter-
prete sicura e musicalissima. 

Marjorie Wright, alia quale 
erano affidati anche 1 Goe
the Lieder ormai fra 1 classi
ci del repertorio cameristico 
moderno. 

Dl Goffredo Petrassi 1 bra-
vi strumentistl hanno ese-
guito alcuni lavori compresi 
nell'arco dell'ultimo decennio, 
espresslone d! un mondo di-
sincantato ai con fin i di un 
gioco ottimistlcamente super-
ficlale; tre per sette (flauto, 
Mario Anclllotti: oboe Bruno 
Incaglloli, e clarinetto Fran
co FerrantD Serenata Trio 
(arpa. Claudia Antonelll. chl-
tarra Vincenzo Saldarelll e 
mandolino Bruno Novell!) e 
Serenata (Clavicembalo. Ma-
riolina De Robertis. flauto. 
Giancarlo Graverini; viola. 
Emanuele Catania; contrab-
basso Raffaello Majoni. per-
cussioni Leonida Torrebuono). 
In queste composizioni Ia 
maextria di Petrassi finisce 
col dl venire fine a se stessa. 
esaurendosi nella suggestione 
di immasini sonore neoclassi-
cheggianti. 

Marcello De Angelis 

Ventitre 

cori al 

concorso 
di Arezzo 

AREZZO. 18 
E" stato reso noto l'elenco 

del cori parteclpanti al XXI 
Concorso polifonlco Intema
zionale « Guido d'Arezzo », in 
programma dal 23 al 26 ago 
sto. 

Alia manifestazione riserva 
ta escluslvamente a comples-
bi corali composti di dilettan 
ti, hanno aderito i seguenti 
ventitre cori: Corale polifoni 
ca dl Darfo Boario Terme 
(Brescia); Schola cantorum 
« Glacomo Puccini » dl Gen 
zono (Roma); Coro di voc: 
blanche della Citta di Parma; 
le Voci bianche del Coro so-
dale dl Pressano (Taranto); 
Coro San Paolo (Regglo Ca
labria); Coro polifonlco di 
Ruda (Udlne); I Minipolifonici 
dl Trento: Assoclazlone cora
le « Lorenzo Perosi » di Ita 
zalngd (Argentina); Coro del
la Scuoln superiore di Belle 
Art! deirtJniverslta nazionale 
di La Plata (Argentina); Co 
ro della Carinzla di Mlllstatt 
(Austria); i Ragazzi canton 
dl St. Florian (Austria); Coro 
della Cattedrale dl Anversa 
(Belglo); Ars Nova corale 
dell'Universita federale dl Mi 
nas Gerals (Brasile); Coro da 
camera di Bratislava (Ceco-
slovacchla); Kolner Kurrende 
dl Colonia (Germania federa
le): Coro femminile dl Man
chester (Gran Bretagna); As
soclazlone culturale artistirn 
dei lavoratorl «Peter Zora-
nic» di Zara (Jugoslavia); 
Grex Vocalls deH*UnlversIta 
dl Oslo (Norvegia); Coro Uni-
versltario degli student! di 
Lettere delKUniversita di 
Coimbra (Portogallo); Coralo 
«Paul Costantinescu» di 
Ploestl (Romania); Orfeo 
Gracienc di Barcellona (Spa 
gna); Coro giovanlle di An 
kara (Turchia); Coro «Fere-
ncz Liszt» di Veszprem (Un-
gheria). 

II concorso comincera alle 
ore 9 di glovedl 23 agosto con 
le prime eliminatorie e si con
cluded alle 21.30 di domeni-
ca 28. al Teatro Petrarca, con 
la premiazione ed II concerto 
finale dei cori vlncltorl. 

Josephine Baker 

in ospedale 

a Copenaghen 
COPENAGHEN. 18 

Josephine Baker e stata ri-
coverata ieri In ospedale a 
Copenaghen. II primario. dot-
tor Olesen. ha dlchiarato in 
serata che l'artista ha una fi-
brilla2ione cardiaca. ma non ha 
febbre. Le condizioni di Jose
phine Baker, che ha 67 anni. 
sono buone e il suo malessere 
e. secondo il parere dei me-
dici, apparentemente. senza 
'gravita 

II primario ha detto di rite-
nere che la cantante dovra ri-
manere in ospedale una se^ 
timana o due. 

La Baker si trovava in Da-
nimarca per una serie dl spet
tacoli dl varieta In una lo
cality viclno Copenaghen. 

le prime 
Cinema 

Aberrazioni 
sessuali in un 
penitenziario 

femminile 
La pubblicita parla di una 

« vicenda eccezionalmente ero
tica e sconvolgente » a propo-
sito del film di R. M. Alba, 
probabilmente ribattezzato — 
dopo il fumettone erotlco di 
Rino Di Silvestro Diario se-
greto da un carcere femminile 
• Aberrazioni sessuali in un 
penitenziario femminile. per-
che. in realta. non si tratta di 
un penitenziario bensl di un 
manicomio. Un lapsus freudia-
no? Forse soltanto il prodotto 
della ben nota cialtroneria dei 
distributori. 

II film di R. M. Alba non 
narra specificatamente delle 
« aberrazioni sessuali» delle 
intemate in un manicomio in 
funzione nell'800, ma soprat' 
tutto della lotta solitaria di 
un giovane psichiatra liberale. 
nuovo direttore di una vcasa 
di cura» di Stato. contro il 

cinismo. la violenza e il con-
servatorismo della classe do-
minante. interessata a mante-
nere un intollerabile clima re-
pressivo nei confront! delle 
«pazze insanabili». II dottor 
Alba (forse. il suo nome vuole 
evocare quello del regista), 
quasi un Basaglia dell'epoca. 
intende cambiare e trasforma-
re le vecchie strutture mani-
comiali attraverso nuovi me-
todi terapeutici. che si basano 
sulla fiducia. sul «dlscorso» 
per5uasivo e soprattutto sugll 
esperimenti ipnotici e sul-
I'm ospedale aperto ». Tuttavia. 
l'« ordine » ritornera presto in 
manicomio. dopo Ia ferrea op-
posizione delle autorita Inca-
paci di piegare il medico alia 
loro ideologia conservatrice. 

Interpretato a volte con ef-
1 ficacia da Francisco Rabal. 
j Spartaco Santoni e Analia Ga-
: de. il film a color! di R. M. 
I Alba, pur nella sua confezione 

decisamente consumlstica. rie-
sce a comunicare un preefso 
discorso suH'Lstituzione mani-
comiale. mettendo bene a fuo-
co le a parti» in causa e la 
dialettlca mlstificata del po-
tere repressivo. 

r. a. 

c in breve 
Balletto romeno a Muggia 

I vincitori del 

torneo della 

canzone di Pesaro 
PESARO, 18 

Mino Reltano per la compo-
f.lzione, Remo Garglullo per le 
parole e Mario Rusca per I'ar-
rangiamento sono I vincitori 
della sedicosima edlzlone del 
torneo della canzone di Pesa
ro, svoltosl Ieri sera al palaz-
aetto dello sport dl Pesaro. 

TRIESTE, 18 
II balletto nazionale romeno « Maramuresul». alia sua pri

ma tournie italiana. si esibira dopodomanl a Muggia, looalita 
di confine a pochi chilometri da Trieste, nell'ambito degli 
spettacoli dell's Estate muggesana ». 

II corpo di ballo romeno. dlretto da Alex Vlman, con la 
coreografia di Valeriu Baciu, ha inserito nel suo repertorio 
la parte piu originale dei temi folcloristici romeni. II com
plesso « Maramuresul» e stato fondato nel 1959 e comprende 
una delle piu affermate orchestre romene dotate di strumenti 
tipici. numerosi solisti dl prestigio. quail il flautlsta Ionel 
Greere, il violinlsta Victor Negrea, il clarinettista Dumitru 
Dobrican e il suonatore di chltarra Gica Costache. 

Concorso per una monografia su Giacomo Puccini 
LUCCA, 18 

Un concorso per una monografia su Giacomo Puccini e 
stato bandito dali'Accademia lucchese dl scienze lettere e artl. 
II premio, di un milione dl lire, e stato Istltuito In occasione 
del cinquantenarlo della morte del musicista. che ricorrerA 
il prossimo anno. 

Bulgaro il miglior film dei paesi socialist 
SOFIA, 18 

II film bulgaro Gli istrici nascono senza aculei, di Dimltar 
Petrov, e stato giudicato la mlgllore opera clnematografica 
del 1972 del paesi socialist!. 

II rlconosclmcnto e stato attrlbulto alia pelllcola bulgara 
dalla r lvis^ spenializzata sovietica Sovietskt Ekran dopo un 
referendum cul hanno parteclpato oltre ventlmlla peniont. 

L'ottore 
Jack 

Hawkins 
e morto 

raa» \!7 

controcanale 

LONDRA. 18 
Jack Hawkins e morto oggi 

neH'ospedale londinese di St. 
Stephen, nel quale era stato 
rlcoverato circa un mese fa 
per essere sottoposto ad un 
intervento chlrurgico d'urgen-
za in seguito ad un'emorra-
gia. L'attore, sofferente da 
sette anni di cancro alia 
gola, si era fatto asportare 
totalmente la larlnge, restan-
do senza voce; nel maggio 
scorso un noto chirurgo di 
New York lo aveva operato 
nel tentativo di dotarlo di 
una laringe artificiale per-
manente, ma 1'lntervento non 
era riusclto. Negll ultimi me-
si le manifestazioni emorragi-
che si erano fatte piu fre
quent! e l'altro ieri 1 sani-
tarl dell'ospedale avevano 
fatto sapere che le condizioni 
del paziente erano gravissi-
me. Sposato in prime nozze 
con l'attrlce Jessica Tandy, 
Hawkins aveva divorziato e 
ora ha lasciato la sua secon
da moglie, Doreen Lawren
ce. e tre figli. 

Jack Hawkins era nato a 
Londra 11 14 settembre del 
1910 e fin da giovanissimo 
aveva deciso di dedicarsi al 
teatro; studio infatti recita-
zione per debuttare sulla sce
na quattordicenne, parteci pan-
do ad uno storico avvenimen
to teatrale: la « prima» mon-
diale della Santa Giovanna di 
Shaw, nella quale interprets 
la parte del paggio. Da allo-
ra e per lunghi anni l'attivita 
di Hawkins fu riservata quasi 
esclusivamente al teatro: fu 
ottimo Interprete del reperto
rio shakespeariano, recitando 
in parti di primo piano accan-
to ad attori come John Giel-
gud e Laurence Olivier. Nel 
1929 aveva fatto 11 suo esor-
dio a New York, ed era poi 
tomato periodicamente sulle 
scene inglesi e americane 
anche dopo essersi dedicato 
soprattutto al cinema. II suo 
debutto nel mondo della cel
luloide awenne nel 1932; da 
allora al momenlo della mor
te aveva interpretato una set-
tantina di film, in genere di 
decoroso livello. anche se non 
tutti artisticamente validi. 
Jack Hawkins era un tipico 
rappresentante della soli da 
scuola inglese degli attori 
sulla quale e cosl evidente II 
segno lasciato dall'attivita tea
trale; egli era senslbile. mi-
surato e, se non sempre estro-
so eclettico e capace di mlsu-
rarsi con successo in un reper
torio molto ampio di perso-
naggi, e lo dimostro affron-
tando con buoni risultati par
ti di rilievo, anche se rara-
mente di protagonista. I pub-
bllci cinematografici di tutto 
il mondo lo ricorderanno so
prattutto per la sua parteci-
pazione a film notlsslmi. tra 
i quali Mare crudele, II ponte 
sul fiume Kwai, Lawrence 
a"Arabia, Ben HUT, Waterloo; 
e sono attualmente in circo-
lazione sugli schermi italiani 
Oscar insanguinato e L'assas-
sino arriva sempre alle 10. en-
trambl Interpretati dall'atto-
re inglese ma doppiati — co
me tutti quelli realizzati dopo 
rinsorgere della malattia —, 
anche in edizione originale. da 
altri. 

NELLA FOTO: Jack Hawkins 

Rinviofa per il 
malfempo la prima 

dell'« Impresario 
delle Smirne » 

BORGIO VEREZZI. 18 
A causa delle awerse condi

zioni atmosferiche che hanno 
ostacolato il regolare svolgi-
mento degli ultimi giorni di 
prove dell'/mpresario delle 
Smirne di Carlo Goldonl con 
la regla di Giancarlo Cobelli, 
la prima nazionale dello spet
tacolo teatrale e stata posti-
cipata a sabato prossimo n 
rinvio si 6 reso necessario in 
quanto la manifestazione si 
svolge all'aperto nella sugge-
fltiva piazza di Sant'Agostino 
nel borgo saraceno dl Verezzi. 

Le repllche contlnueranno 
poi regolarmente si no al 29 
luglio. Tra gli Interpretl prin-
clpali, Marilu Tolo, Nino Ca-
stelnuovo, Aldo Reggianl, Ti-
no Schlrinzl, Piera Degli Espo-
itl, Maria Grazla Francia. 

LA PALLA E' ROTONDA -
Con una puntata dedicata per 
intero alia storia della nazio
nale e, parallelamente (era 
meluttabile) al mito, varta-
mente strumentalizzato, della 
« maglia azzurra », si e chiu
so ieri sera il ciclo di trasmis-
sioni televisive dedicate al fe
nomeno calcistico. La palla e 
rotonda era il titolo: titolo die 
poteva anche lasciar intrave-
"ere la molteplicita degli aspet
ti e degli interessi secondo 
i quali il problema sarebbe 
stato affrontato. Ma Vintenzio-
ne e rimasta nel titoli delle 
puntate o si e dispersa in ac-
cenni, senza appro)ondimento. 

Cos] per la puntata che toe-
cava il tasto della «violenza 
negli stadi» sulle motivazio-
ni e sul loro significato; altret-
tanto per Vora conclusiva del 
rtclo. risoltait in una seaue-
la di immagini (che non riser-
vavano neppure il motivo del-
Vinedito o della originalita), 
rievocanti con un nesso stret-
tamente cronologlno la storia 
della nazionale. Quanto poi al 
discorso sul significato che 
la « maglia azzurra » aveva as-
sunto ad esemplo durante il 
ventennio fascista, solo un ap
punto qua e lit, dettato (quasi 
all'insaputa di chi commenta-
va) dalle riprese filmate, ad 
esemplo, del saluto fascista 
dei glocatori e dei dirigenti pri
ma di una delle tante partite 
passate in rassegna. Quasi an
che, del resto, a sottolineare 
il vizio perenne di decine di 
documentari in cui commen-
to e immagine vanno ciascu-
no per loro conto e in cui la 
sintesi scenica e spettacolare 
'»pne loscinta. rlunnue, a'la in-
terpretazione del telespettato-
re. senza I'indicazione di un 
commento. giocato tutto. piut-
tosto, sul toni quindi della no
stalgia e spesso della melen-
saggine e della noia. 

E si che lo spunto per un 
diverso discorso, di ben mag
gior consistenza culturale, efn 
stato adombrato quando, par-
lando della strumentalizzazio-
ne fascista, a'era detto che il 
calcio era utilizzato come 
«modello di tuperamento 
della lotta di classe». Ma lo 
spunto e rimasto tale, sen
za indagare, secondo quest'ot-
tica, la situaztone d'allora e 
senza minimamente del resto 
cercare di trasferire Vindagi-
ne ai nostri tempi. Le stesse 
interviste, allacciate con alcu
ni dei «divlr> del tempo. Or-
si, Monti, Bernardini, Monze-
glto, Piola, Font, Rava, si so
no risolte in un inconcluden-
tp osannn nila maa'ia azzvrra, 
alio «spitito» della naziona
le, a qualche osservazione di 
carattere tecnico, mentre a-
vrebbero potuto costituire e-
lementt diretti e vivaci dl una 
visualizzazione storica dei 
tempi, del costume e della 
« ideologia » calcistica del re
gime. Un'occasione mancata, 
dunque. come lo e stata quel-

la quando si e parlato, ad esem
plo, dei amondlalin di Citth 
del Messico e delle reazioni 
in Italia alia vittoria sulla RFT. 

L'argomento si e risotto nel
la ripresentazione di immagi
ni risapute del tripudio gene-
rale e dei gol «storici» La 
concluslone e venuta sull'on-
da di un sermoncino profe-
tico e trionfalistico sui « fu-
turi luminosi destini» del cat-
do italiano e delle immagini 
dell'ultima, altrettanto «sto
rica » vittoria sull'Inghilterra. 
Quanto all'analisi del proble-
mi reali (calcio-industria, ruo
lo sociale, ecc.) Vappuntamen-
to e ancora rinviato. Come 
sempre. 

vice 

oggi vedremo 

I PROMESSI SPOSI (1°, ore 21) 
Michele Malaspina, Virgillo Gottardl, Nino Castelnuovo. 

Gianni Bonagura, Tino Carraro, Luigi Vannucchl, Glauco Ono-
rato. Franca Mantelli, Mara Bern!, Massimo Girotti sono gli 
interpret! della settima puntata dello sceneggiato televisivo di 
Riccardo Bacchelli e Sandro Bolchi tratto daH'omonlmo ro-
manzo di Alessandro Manzoni. 

La peste dilaga a Milano: ne e vlttima anche Don Rodrigo, 
e il Griso ne approfitta per depredarlo e consegnarlo ai mo-
natti. Renzo, intanto, viene a sapere da Don Abbondio che 
Lucia e a Milano e vi si precipita, rintracciando la sua pro-
messa sposa al lazzaretto. 

IO E... (2°, ore 21,15) 
II programma di Anna Zanoli si conclude questa sera con 

un servizio dedicato a Giorgio La Pira. che ha scelto quale 
opera d'arte preferita l'« Annunciazione» del Beato Angelico. 

SERATA DI GALA AL METROPO
LITAN (1°, ore 22) 

Va in onda questa sera la seconda trasmissione del pro
gramma dedicato a Sir Rudolf Bing nel momento in cul si 
congedd dal « Metropolitan » di New York, teatro del quale fu 
direttore artistico per ventidue anni, dal 1930 al 1972. Alio 
spettacolo di gala partecipano alcuni tra i piu bei nomi della 
lirica intemazionale: Roberta Peters. Sherril Milnes, Leontyne 
Price, Richard Tucker, Robert Merrill, Pilar Lorengar, Teresa 
Zylis-Gara, Franco Corelli, Birgit Nilsson. James Levine, Fran
cesco Molinari-Pradelli, Max Rudolf e Karl Bohm. 

AUTORITRATTO DELL' INGHIL-
TERRA (2°, ore 22,50) 

Nel mondo del lavoro e 11 titolo della prima puntata di un 
nuovo programma di Ghigo De Chiara e John Francis Lane 
che intende illustrare a mezzo secolo di cinemadocumentario 
britannico». Da John Grierson a Flaherty e Wright, Autori-
tratto dell'Inghilterra mostra come gli inglesi harino visto se 
stessi attraverso la grande esperienza cinematografica rappre-
6entata dalla scuola documentaristica inglese. 

programmi 
TV nazionale 
18.15 La TV dei ragazzi 

«II club del teatro: 
il balletto > - «Gabi 
e Dorka*. 

19.15 Mare slcuro 
Terza puntata 

19,45 Telegiomale sport -
Cronache italiane 

2040 Telegiomale 
21.00 I promessl sposI 

Replica della setti
ma puntata 

22,00 Serata di gala al 
Metropolitan 
Seconda parte dello 

spettacolo allestito 
in onore di Sir Ru
dolf Bing. 

23,00 Telegiomale 

TV secondo 
21.00 Telegiomale 
21,15 lo e_ 

La Pira e l'« An
nunciazione » del 
Beato Angelico 

21,35 Giochi senza frofv 
tlere 1973 
Quarto incontro. 

22,50 Autoritratto dell'In
ghilterra 

Radio 1° 
CIORNALE RADIO - Or* 7 . S. 
12, 13, 14. 17. 20 • 23; 7.45: 
lart »t Pairamento; * , 3 0 : C u n -
ni; 9-. I l mio pianeterta; 9.1 S> 
Vol «d to; 11.3(h OMtto pre-
tramma; 12,44: I I •adaoMrican-
ta; 13,20: lmpronisam«nie qv-
st 'amt*} 14,10: Cormia prmtmnn-
tlala; 13: Pmt vol tievanh 17,05: 
I I firaaolaj 10,55: Pmt la aola 
OfxMttra; 19.25: I l fioce nalla 
partlj 20 ,20: La raMrica 4al 
f«onlj 2 1 : A l l a p a w u f in 
mailca} 21 ,30: Antotofia 41 
interpratii 22 ,20: An4ata a rl-
temo. 

Radio 2° 
CIORNALE RADIO - Ora 6 .30 , 
7,30, a .30 . 10,30, 12.30. 
13,30, 16,30, 17,30, 10,30 
19,30. 22,30) 7.40: fcwftfllor-
noj 0,14i Complassl 4'«ftatai 
8.40: Coma a pcrcMj S,43: 
Soenl a coiorii 9,35: Stntl C I M 
mutica?( 9,50: « Ma4amln at 
10,05: Un ditto par I 'n taUi 
10 ,33: Spaclal eflfU CatarlM 

Casallii 12,10: Rcfllonall; 
12,40: Alio flradiUMiile: 1 3 ^ 5 : 
Baeasieme aene France Carri • 
Vol?; 13.50: Coma • p«rcM 
14: Sv 41 airi; 1 4 ^ 0 : Ratio* 
nalit 15: "Una storia co«na> 
na" 41 I . Coociaron 1 5 ^ 5 : 
Cararai prima porta, 16 ,41 : 
Cararai aaconda porta] 17.35: 
Offarta apacial^ 19,53i Snpo-
restatc; 10,10: Andata a ritor-
no; 20.50: fupartOQic; 22,43: 
Tooiours Parte. 

Radio 3° 
9.30: Ranianato In Italia; 10: 
Conccrtot 1 1 | Moalca aariat 
11.40: Maaicho Italian*: 12.13: 
Maaka oal taoiaot 13,30: la> 
taionuot 14,30: Coocartoi 
16: Uaoarlaticai 16,30: To-
atlara; 17.20: Foflll ra laamt 
17.35: Aofolo «ol N o ; l i t 
Concorto; 16,30: Moalca lot-
oarai 16,45: **|1na aparta; 
19,16: Concorto aaralai 20 : 
"La madrina" nwalca 41 6raro 
Ta laar fO 4oi povori" 
41 Tastli 211 GtonMlo 
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Inaugurate in un clima di entusiasmo 
il Festival provinciale al Flaminio 

UN GRANDE INCONTRO N P0P0L0 
NEL SEGNO DEU'ANTIFASCISMO 

II corteo da piazza del Popolo al Flaminio e il taglio del tradizionale n astro da parte del compagno Luigi Petroselli — Giorgio Amendola e 
Gian Carlo Pajetta ricordano i giorni in cui nacque la Resistenza — Come il Partito ha costruito la linea di unita contro il fascismo — Partecipazione 
viva e commossa delle migliaia di lavoratori, donne, giovani presenti — Uno spettacolo sulla lotta contro la dittatura ha concluso la prima giornata 

II compagno Petroselli dopo il taglio del tradizionale nastro con il quale 
e stato aperto il Festival dell ' Unita 

I compagni Gian Carlo Pajetta e Giorgio Amendola sul palco durante la 
manifestazione antifascista 

I giovani hanno caratterizzato con la loro massiccia presenza la prima giornata del festival dell'Unita: con grande attenzione, spesso con commozione 
oari a quella degli « anziani » hanno ascoltato le testimonianze sulla lotta antifascista dei compagni Amendola e Pajetta 

Migliaia di romani al tradizionale appuntamento con la stampa comunista 

Attraverso il Villaggio delfllnita 
La continuity con il Festival nazionale dello scorso settembre - II settore dedicato ai bambini e gli stands sulle lotte contro il fascismo, per cac-
ciare il governo Andreotti, per un diverso sviluppo economico - Le gigantografie delle prime pagine del nostro giornale - La galleria dei pittori 

Lo stadio Flaminio pavesa-
to dt bandiere rosse e trico-
lori, e tutt'intorno, in circo-
lo, gli stands, le bancarelle, 
i rtsloranti delle varie zone 
e delle tezioni, hanno accol-
to il corteo di giovani, di la
voratori, di compagni the ha 
fatto il suo ingresso da piaz-
zale Ankara. Appena pochi mi-
nuti prima alcuni compagii 
evavano finilo di battere gli 
ultimi chiodi; subito dopo, al-
tri compagni cominciaiano a 
preparare i ristoranti the, al 
termine delta manifestazione 
con Amendola e Pajetta si 
sarebbero riempifi di fami-
glie, di raanzzi e ragazze, com
pagni e no; per tutti & stato 
il ripetersi di un appunta
mento annuale. di una consnc-
tudine. Per i compagni che 
lo hanno preparato come per 
la folia che si spandeva Ira 
gli stands, i stato infatti un 
rilornare al clima dello scor
so anno, del grande festival 
nazionale. A sottolineare que-
$to legame, la continuita di 
tale incontro popolare, tl luo-

f o c un cartellone posto al-
ingresso del villaggio, con la 

nproduzione delta foto delta 
immensa folia al comizio di 
Berlinguer e sotto lo slogan 
* una grandiosa festa di po
polo attorno alle bandiere TfW 
PC/». 

Insieme aVa folk' che si in . 
fittisce 7na.no a r,iaio che cola 
la sera, compiamo un rap.do 
itinerario nel villaggio del Fe
stival. Appena enlrati si tn-
contra il villaggio dei bambi
ni in mezzo ad alberi ii cca-
tie e a cespugli da'Joro. Un 

Awertenze 
• Oggi, alle ore 11, si rlu-
nisce presso la Oirezione 
del Festival la Commissio-
ne amminisfrativa. 

Alle ore 17 si riunisca la 
Commissione vigilanza. 

ZONE - Roma Sud e 
Colleferro, alle ore 18, 
presso il padiglio.it 7?oma 
e il Lazio, sono r ^ V o o t i 
i segretari delle sezioni 
delle zone Roma Sud e 
Colleferro con I response-
bill della vigilanza, del r i -
storanle, dei punti di ri-
storo, di giochi e di ven-
dita e i compagni che han
no realizzafo la mostra 
Roma e il Lazio (Sfrufal-
di e Fredduzzi). 

angolo di verde per i giochi 
all'aria aperta, per dar libe-
ro sfogo alia fantasia infan
tile, per rendere il bambino 
«protagonista » a tutti gli ef-
fetti e non sempre un «og-
getto» da strumentalizzare. 
come e scritto in uno dei 
cartelloni posti davanti al vil
laggio. 

Poi, la leoria degli stands, 
a circondare in un anello lo 
stadio Flaminio. Sulla sinistra. 
rappresentanti del SUN1A pub-
blicizzano la petizione popo
lare per il blocco dei fittt. Sul
le inferriate dello stadio gi
gantografie con i temi piu 
attuali della politico estera: 
ttUEuropa dei lavoratori e 
non del capttalev e scritto in 
una di esse. Subito dopo, le 
bancarelle con i giochi, tl gio-
co delle bandiere, il gioco del 
tappo con il quale si possono 
vincere dei volumi di Maia-
kovskij. Dal grande tetto del
le tribune scendono due telo-
ni: sul primo viene rappre-
sentato Lenin, sull'altro Marx, 
dalla cui testa emergono i 
ritralti di Gramsct e di Lenin. 

Con la zona Ovesl. si ini-
ziano i padiglioni delle zone 
tn cui il partito si articola 
in citta, II primo i dedicato 
a trent'anni di lotta antifasci
sta: il secondo, della zona 
Est, alia battaglia contro il 
governo Andreotti; quello del
la zona sud, alle lotte per un 
diverso sviluppo economico. 
Proprio accanto a quest'ulti-
mo stand due turiste stra-
mere chiedono spiegazioni a 
due compagni sul significalo 
di questa festa, delle foto e 
degli slogan; cosi come poco 
prima, nel corso del corteo, 
una coppia di turisti si era 
fermata e aveva acqutstato 
due rosse coccarde. 

Ad atlrarre Vattenzione dei 
tisitalori, lo stand dellUnltk, 
con una serie di gigantogra
fie che riproducono le prime 
pagine del giornale in occa-
sione di alcuni dei piu im-
porlanti avvenimenti politici 
del dopoguerra. Si inizia con 
il 1945 (« L'insurrezione in at-
lo marcuz verso il suo epilo-
go vittorioso* e il titolo a 
nove colonne/ per arrivare al 
delitlo fascista di Milano, 

Di particolare rilievo anche 
la galleria composta dei qua-
dri donati dai pittori, in ri-
sposla atl'invito rivollo loro 
dal compagno Petroselli. Fi-
no a domenica, ancora una 
volta, la festa della stampa 
comunista sara coal il punto 
di ritrovo in queste seralc 
estive per migliaia di roma
ni, di giovani. dt famiglie, di 
democratic. 

ER GIORNO 
Ore 18,30: alio studio TV dibattito con il compagno Tortorella sulla li
berta di stampa; al villaggio delVinformazione incontro su « Momenti 
di storia del PCI» con Camilla Ravera, Umberto Massola, Salvatore 
Cacciapuoti, Enzo Santarelli 

Oggi 
Ore 9,00 SPORT 

Fast eliminatorie dei tor-
nei di calcio e di tennis. 

Ore 17,00 SPORT 

Gara di atletica per n-
gazzi e ragazze. 

Ore 17,00 Palazzetfo dello 
Sport. 

Programma per bambini: 

c I viaggi di Gulliver >, 
cartone animato. 

Ore 11,30 Palazzetto . dello 
Sport. 

Stadio TV: domande e ri-
sposte sui temi piu bru-
cianti della attualita poli-
tica. 

c Per la difesa della liber
ty di stampa e la difesa 
dell'informazione e la ri-
forma della RAI-TV ». 
Dibaftito televisivo di 
massa. 

Interview: ALDO TORTO
RELLA, della Direzione 
del PCI, direttore de c I'U-
nita ». Parteciperanno Ser
gio Milan!, direttore del-
I'AON Kronos, rappresen
tanti della FNSI, giornali-
sti, lavoratori della RAI-
ste, tipografi e postele-
grafonki. 

Ore 1M0 Villaggio della Jn-
formazione. 
c Momenti di storia del 
PCI >; partecipano: Camil
la Ravera. Presiede II prof. 
Enzo Santarelli. 

Ore 1M0 Villaggio del gio
vani. 

Adriana Marfino, protagonista stasera del recital sulla can
zone politica e di lotta dalla Rivoluzione francese ad oggi 

Dibattifo sullo sport. 

Ore 20,00 Villaggio dei bam
bini. 

Spettacolo di burattini. 

On 20,00 Villaggio dei gio
vani. 

Spettacolo folk con Paolo 
Piefrangeli. Ogni sera si 
balla. 

Ore 20,30 STADIO 
NIO. 

FLAMI-

Recital spettacolo di Adria
na Marfino. 

Ore 22,00 Palazzetto dello 
Sport. 

Selezione cinematografica: 
c Quarto pole re > di Orson 
Welles. 

Domani 
Ore 9,00 SPORT 

Fasi eliminatorie dei tor-
nei di calcio e di tennis. 

Ore 17,30 Palazzetto dello 
Sport. 

Programma per bambini e 
ragazzi: «Gli animal)», 
filnvdocumentario di Ros-

sif e carton! animati ceco-
slovacchi. 

Ore 18,30 Palazzetto dello 
Sport - Studio TV 

< Domande e risposfe sui 
temi piu brucianti dell'af-
tualita politica*. 

I PROCESSI CHE NON SI 
SONO FATTI 

Oal processo Valpreda agli 
altri avvenimenti che han
no caratterizzato la strate-
gia della tension*. L'iner-
zia e la complicity di al
cuni settori dello Stato nei 
confront! delle forze ever-
sive. 

La riforma della giustizia 
e dello Stato. 

DIBATTITO TELEVISIVO 
DI MASSA. 

Inferviene Edoardo Pema, 
della Oirezione del PCI, 
capogruppo PCI al Senato. 

Ore 18,30 Villaggio dell'infor
mazione. 

Dibattifo sul decentramen-
io culturale, patrimonio ar-
tistico e istituzioni cultu-
rali. 

Presiede Ton. 
Giannantoni. 

Ore 20,30 STADIO 
NIO. 

Gabriele 

FLAMI-

Serata musica pop con II 
complesso • I I Banco del 
Mutuo Soccorso >. 

Ore 22,00 Palazzetfo 
Sport. 

dello 

Selezione cinemalografica: 
< Bronte: cronaca di un 
massacro > di Florestano 
Vancini. 

Nel segno del l ' ant i fase ismo, del la lo t ta mi l ia r ia pe r f a r a v a n z a r e nel nostro 
paese la democraz ia , e della so l idar ie ta in ternazional is t ica si e ape r to nel pome-
riggio di ieri il fest ival provinciale de l l 'UNITA' che ha avuto i suoi due momenti 
pr incipal i nel cor teo che si e snodato da P iazza del Popolo al F laminio e nella 

avuto luogo con le tes t imonianze di Giorgio Amendo-manifes taz ione che qui ha 
la e Giancarlo Pajetta. della 
direzione del PCI. II corteo e 
partito alle 18,40 da piazza 
del Popolo con in testa la 
banda musicale di Fiano Ro
mano ed i dirigenti del par
tito. Subito dopo. al canto di 
Bandiera Rossa e degli altri 
inni proletari e della Resi
stenza. una fltta folia di la
voratori. giovani. donne che 
issavano bandiere rosse e 
tricolori e innumerevoli stri-
scioni con parole d'ordine 
che alternavano gli argomenti 
strettamente connessi alia at-
tuale situazione italiana a 
corridore che aveva forato e 
quelli collegati con la lotta 
dipendenza. 

« 1943-1973: trent'anni di 
lotta dei comunisti per la li
berta e la democrazia. contro 
il fascismo >: questo grande 
striscione apriva il corteo. Al
tri slogan ricordavano le lot
te contro rimperialismo. con
tro il fascismo portoghese, per 
la liberta del Mozambico. del 
popolo uruguaiano. Altri stri-
scioni indicavano i temi inter-
ni la lotta per i'occupazione. i 
prezzi. i fitti. le richieste dei 
comunisti per una reale svol-
la democratica ed antifascista. 

II corteo e giunto verso le 
19,30 alPingresso del Villaggio 
dell'Unita dove il compagno 
Petroselli ha tagliato il nastro 
aprendo ufficialmente il Festi
val fra gli applausi della fol
ia. la quale ha poi invaso fe-
stosamente i viali confluendo 
quindi alTinterno dello stadio 
dove si e svolta una imponente 
manifestazione antifascista che 
ha fatto centro sulle due testi
monianze politiche dei compa
gni Giorgio Amendola e Gian 
Cario Pajetta. Alia presiden-
za della manifestazione erano, 
tra gli altri. il compagno Pe
troselli. segretario della fede-
razione romana del PCI. il 
compagno Ferrara capogruppo 
alia Regione Lazio — che ha 
introdotto la manifestazione 
con un breve discorso — le 
compagne Rodano e Prisco. e i 
compagni Giannantoni. Vetere, 
Imbellone, Marroni. Salvagni. 
Dario Cossutta e per I'Unita, 
Falaschi. 

Ferrara, nel ricordare il 
trentesimo anniversario del-
1'inizio della lotta di Resisten
za. ha soprattutto insistito sul
la qualita del processo storico 
allora iniziato. neH'intreccio 
fra tradizione e rinnovamen-
to. aH'interno del quale il 
PCT ha saputo costruire quella 
larga politica di unita naziona
le ed antifascista che 6 stata 
I'asse della lotta di Libera-
zione. 

Hanno quindi parlato, accol-
ti da grandi applausi, i com
pagni Amendola e Pajetta. Le 
due testimonianze hanno offer-
to un quadro straordinariamen-

te vivace, ed estremamente 
stimolante dal punto di vista 
politico ed umano. di due pro-
tagonisti che hanno vissuto i 
quarantacinque giorni fra la 
caduta e l'arresto di Mussoli
ni (25 luglio) e l'armistizio con 
la successiva fuga del re (1'8 
settembre) in posizioni e da 
osservatorii politici estrema
mente diversi. Amendola a Mi
lano ed a Roma a lavorare 
nel centro interno del partito, 
con i compagni Roveda. Mas-
sola. Negarville ed altri: Pa
jetta. in prigione a Sulmona 
insieme al compagno Caccia
puoti. Le migliaia di persone 
presenti hanno cosi potuto se-
guire l'eccezionale racconto 
politico ed umano delle vicen-
de di quei giorni. cogliendo da 
esso insieme all'importante Ie-
zione politica che del sole in 
ci viene da quelle vicende. le 
speranze. e le difficolta che 
viveva allora il popolo italia-
no. Un elemento ha infatti fat
to spicco nelle due testimonian
ze: lo sforzo dei comunisti di 
farsi interpreti delle esigen-
ze del popolo. la loro ambizio-
ne di diventare, come sono di-
ventati. un grande partito di 
massa. nazionale, die ha fidu-
cia nei lavoratori. nella loro 
capacita di lotta e di riscatto. 

I giovani 
a fianeo 

dei patrioti 
delle colonie 
portoghesi 

Un momenlo di forte pre
senza antimperialista sara 
espresso sabato, alle ore 
19, nel Villaggio dei giovani 
al Festival dell'Unita, nel 
corso di una manifestazio
ne unitaria di condanna 
per gli eccidi del colonia-
lismo portoghese e di so-
stegno alia lotta anticolo-
nialista dei popoli africani 

La manifestazione e in-
delta dall'Unione giovanile 
della Resistenza che com-
prende le forze politiche 
giovanili comunista, socia-
lista, democristiana, re-
pubblicana • socialdemo-
cratica. 

Parteciperanno rappre
sentanti della Resistenza 
antimperialista in lotta 
contro II fascismo porto
ghese. 

Quando Amendola ha ricor-
dato le difficolta che i comu
nisti avevano incontrato nel 
rapporto con gli altri partiti 
antifascisti nel realizzare una 
politica unitaria che coinvol 
gesse tutte le forze possibili 
contro il fascismo ed il nazi-
smo. rinviando ad un succes-
sivo momento la questione isti-
tuzionale, quando Pajetta ha 
raccontato il modo con cui dal
la cella del carcere i comuni
sti riuscivano a comprendere 
il vero stato d'animo del popo
lo italiano e rifiutavano 1'atte-
sismo e 1'aristocraticismo cro-
ciano, sicuri che i lavoratori 
ed il popolo sarebbero un gior-
no riusciti a liberarsi del fa
scismo. I'hanno fatto non pro-
clamando astrattamente la va-
lidita di una linea. ma colle* 
gandosi direttamente con le 
esperienze. gli episodi. le gioie, 
i dolori da essi vissuti, in si-
tuazioni ed in congiunture di
verse. ma con di fronte gli 
stessi problem:, quelli della co-
struzione di un movimento in 
grado di incidere nella realta. 
attraverso 1'azione di un par
tito che in quei quarantacinque 
giorni raggiunse la piena con-
sapevolezza della sua funzione 
nazionale, di un partito che 
aveva creduto negli italiani. 
nei lavoratori. nei giovani. un 
partito che era uscito alia luce 
del sole in tempo per salva-
re quella c patria > che do
po tanta retorica esaltazione 
era stata gettata alio sbara-
glio e condotta alia rovina 
dal fascismo. 

Le due testimonianze — sui 
dettagli delle quali non e pos-
sibile dar conto — hanno avu
to anche momenti di alta com
mozione — come quando Pa
jetta ha ricordato la morte de] 
fratello Gaspare, caduto com-
battendo contro i fascist! — 
e sono state spesso interrotte 
da Iunghi applausi della folia 
presente. Un segno non for-
male della consapevolezza rag-
giunta dal popolo romano del
la giustezza della linea elabo-
rata dal PCI in quei giorni e 
della qualita della lotta che 
oggi sta di fronte. 

La prima giornata del Festi 
val si c conclusa con lo spet 
tacolo «Ora e sempre Resi
stenza >. una rievocazione del
la ascesa e della caduta del 
fascismo alia luce della lotta 
dei comunisti per la liberta e 
la democrazia. contro la ditta
tura. Lo spettacolo si 6 artico-
lato in brani filmati. diapositi-
ve. canti ponolari e testimo
nianze. 

Hanno partecipato gli attori 
Sandro Merli. Mario Bardella. 
Giancarlo Maestri, Angiolina 
Quinterno- Le musiche origina-
li sono state composte dal mtm-
stro Benedetto Ghigfla • i i 
Adriana Martina 
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Una precisa richiesfa al Consiglio Regionale 

Costituire subito 
il comitato 
per i prezzi 

L'intervento del compagno Velletri a nome 
del gruppo comunista ~ La sofisticazione 
dei vini — Una lettera della Federesercenti 

I lavorl della commtsslone 
speciale incarlcata dl svolge-
re una indagine conoscltlva 
sulle strutture che determina-
no l'attuale andamento del 
mercato sono statl oggetto dl 
un intervento del compagno 
Velletri nella rlunlone del 
Consiglio Regionale tenutasi 
leri a Palazzo Valentlni. A no
me del gruppo comunista 11 
compagno Velletri ha affer-
mato che le conclusionl della 
Commissione speciale sono da 
ritenersi positive specialmen-
te in ordine ad alcuni impor-
tanti punti: 

a) al riconosclmento che 11 
meccanismo dei mercati ge-
nerali veda oggi pressochS as-
senti 1 produttori singoli e 
associati; 

b) alia necessita che sorga 
a Roma un nuovo e moderno 
complesso dei Mercati Gene-
rali, gestiti democraticamen-
te, in stretto rapporto con lo 
sviluppo di cooperative alia 
produzione; 

c) alia indicazlone che si 
dia corso alia proposta di un 
piano dl sviluppo zootecnlco 
nel Lazio; 

d) alia necessita di dare 
rapida attuazione alia legge 
426, perch6 i Comunl fac-
ciano i piani di sviluppo com-
merciale, nel contesto dl un 
quadra di rlferimento regio
nale: 

e) alia necessity di favorlre, 
nel settore della d is tri buz lo
ne, rassociazionismo degli e-
sercenti, delle cooperative, dei 
gruppi d'acquisto ecc. 

II compagno Velletri ha pol 
lllustrato le proposte imme
diate che la Regione si e im-
pegnata a mettere subito in 
atto e che riguardano la co-
stituzione del Comitato di ini-
ziativa regionale dei prezzi; 
la possibilita di allargare su
bito i mercati general! di con
certo con il Comune dl Roma 
per immettervi, anche in aree 
esterne, i produttori singoli 
e associati e di proporre la 
utilizzazlone degli Enti Co-
munali di Consumo come En
ti dl approwigionamento per 
i dettaglianti e possibilmente 
giungere ad un Consorzio re
gionale degli E.C.C. 

Queste proposte, che sono 
state avanzate dal PCI e fat-
te proprie dal Consiglio — ha 
detto U compagno Velletri — 
devono passare ora alia fase 
attuativa. La Regione Inoltre 
deve prendere 1'iniziativa nei 
confront! del governo per mi-
sure contro il caro-vita e a 
questo scopo 11 docurnento 
degli assessor! regional! deve 
essere fatto proprio dal Con
siglio regionale. II compagno 
Velletri ha ooncluso rlcordan* 
do che ora le scelte ci sono; 
si tratta quindi dl passare al 

fattl e in particolare alia coo
per az lone agricola, alio svi
luppo della zootecnia, all'aiuto 
concrete agll esercenti asso
ciati in cooperative e gruppi 
dl acquisto; ai contributi al 
Comunl per I piani dl svilup
po commercial; a predispor-
re le leggl dl finanziamento. 

In apertura dl seduta 11 
compagno Ranalli, parlando a 
nome del PCI, sulle soflstlca-
zionl del vini, ha espresso il 
parere nettamente contrario 
alio zuccheraggio del most!, 
dei vini e degli spumantl. La 
sofisticazione praticata su lar-
ga scala da speculator! e com-
mercianti prlvi di scrupoli, e 
una pratica da scoraggiare e 
da perseguire penalmente, di-
fendendo i produttori onestl e 
la genuinlta del vlnl. E' sol-
tanto ammissibile — ha ag-
glunto il compagno Ranalli — 
la correzlone enologica da ef-
fettuare unicamente con mo
st! concentrati, cloe con una 
sostanza che proviene intera-
mente ed in modo autentlco 
dall'uva. Al dl fuori dl questo 
tipo dl correzione enologica, 
esistono solo adulterazloni 
illecite che saranno severa-
mente punite, con un aggra-
vio della pena contro i re-
sponsabili. 

Sulla costituzione del Comi
tato Regionale Prezzi la Fe
deresercenti romana ha invia-
to una lettera al Presidente 
della Giunta regionale chie-
dendo un incontro per illu-
strare le proposte e le Inl-
ziatlve deH'organlzzazione for
te di 5.000 ditte associate a 
Roma in merito al dramma-
tico problema delVaumento 
dei prezzi e del costo della 
vita. 

San Lorenzo 
oggi commemora 

.'anniversario 
dei bombardamenti 

Oggi 11 quartiere San Lo
renzo commemora il XXX an-
niversario del bombardamen-
to che semind lutti nella zo
na. Alle vittime delle bombe 
sara ufflcialmente Intitolata 
la piazza del parco Tiburtino; 
alle 18 saranno scoperte le 
lapidi che ricordano 1 cadu-
tl del 19 luglio del '43; sa
ranno pol deposte corone, pro-
nunclatl discorsi e altre ma-
nifestazionl alle quail parte-
cipera il slndaco. I negozl 
della zona chiuderanno per 
un quarto d'ora in segno dl 
lutto. 

II ruolo del settore per un diverso sviluppo economico 

I ricercatori oggi in sciopero 
manif estazione al cinema Savoia 
I lavoratori verranno anche da altre citfa d'llalia • Grave sentenza del Consiglio di Slalo per la Giannini - Aggredi-
fa da un dirigenie una lavoratrice • Incontro alia Regione per la Solvay • Pignoramento ieri alia RAI - TV 

Oggi tutti i lavoratori della 
rlcerca scientifica scenderan-
no in sciopero per otto ore, e 
daranno vita a una manife-
stazione insieme a lavoratori 
che verranno da Camerlno, 
Napoll, Perugia, Urbino, L'A-
quila e Matera. L'appunta-
mento e alle 8 in piazzale del
le Scienze davanti al Consi
glio Nazionale delle Ricerche; 
alle 10 si svolgera una mani-
festazione al cinema Savoia in 
via Bergamo, nel corso della 
quale parlera un segretarlo 
della Federazlone CGIL-CISL 
e UIL. Parteclperanno 1 rap-
presentanti dl tutte le altre 
categorie dell'industria, della 
agricoltura, della scuola e del 
pubblico impiego. Tra le rl-
chieste avanzate dal lavora
tori c'e la soluzione immedia-
ta delle vertenze in corso ne-
gll entl, l'abolizione del lavo-
ro precario, la sospensione 
della ristrutturazione unila-
terale in atto, la contratta-
zione del rapporto dl lavoro e 
un diverso ruolo della ricerca 
per lo sviluppo del paese. 

GIANNINI - II consiglio co-
munale di Guidonia ha vota-
to un ordine del giorno nel 
quale deflnlsco assai grave la 
decisione del Consiglio di 
Stato di accogliere la doman-
da di sospensione della requi-
slzione dell'azlenda contenuta 
In un rlcoreo presentato dal-
la societa in liquidazione. La 
decisione del Consiglio di Sta
to e grave perche rimette In 
discusslone un atto declso de-
mocratlcamente dal Comune 
dl Guidonia, ma soprattutto 
perche danneggia gli operal 
della fabbrica, che, dopo 7 
mesi dl occupazione, erano 
riuscitl a vlncero la battaglla 
in difesa del posto dl lavoro. 
Nell'o.d.g. votato daH'assem-
blea si da mandato al sinda-
co di procedere ad un'altra 
delibera di requisizione, si 
rlafferma la tesi gia espressa 
nel corso della prima requi
sizione, quando si Indlviduo 
come valido interlocutore la 
Regione, e si vide nella costi
tuzione del Consorzio regio
nale dei trasporti un'area per 
1'inserimento della produzione 
aziendale. Una delegazlone di 
lavoratori si e inoltre recata 
al consiglio regionale dove 
ha avuto un incontro con 1 
conslgllerl Ferrara, Lombard!, 
Morelll del PCL Dell'Unto del 
PSI, Gaibisso della DC. 

MODERNA — Gravissimo e-
pisodio alia tipografia di La-
tina, dove una dlpendente di 
17 anni e state brutalmente 
aggredita, picchiata, e graf-
fiata da uno dei dirigenti del
la azienda, genero del pro-
prietario. II teppistico epi-
sodio che ha portato la ra-
gazza, Rosa Battista, all'o-
spedale dove llianno giudicata 
guaribile In 5 giomi e stato 

stigmatizzato dai lavoratori, 
che hanno immediatamente 
scloperato l'intera ' giornata 
per chiedere provvedimenti 
contro l'aggressore. 

SOLVAY - I lavoratori della 
fabbrica mlnacciata di chiusu-
ra si sono recati ieri alia Re
gione dove sono statl ricevutl 
dal presidente dell'assemblea 
regionale Palleschi, dall'asses-
sore al lavoro Gaibisso e dai 
conslgllerl del PCI Morelll e 
Velletri. Nel corso dell'incon-
tro e stata espressa ai lavora
tori la solidarleta della Re
gione, la quale ha assicurato 
anche il suo Intervento per 
impedire alia societa dl chlu-
dere la fabbrica romana get-
tando sul lastrico 60 operal. 

RAI-TV — Ieri mattina i le
gal! dell'ex segretarla di edi* 
zione Rosalia Consalvo, che ha 
sporto querela contro l'ente ra-
diotelevisivo perche non ha ob-
bedlto a un'ordlnanza del pre-
tore, sono andatl nella sede 
della RAI in viale Mazzinl. 
Loro intenzione era quella dl 
pignorare benl dell'ento In gra-
do dl coprire la somma di oltre 
un miiione e mezzo che il pre-
tore ha stablllto sia corrisposta 
alia Consalvo. 

m \A*4$ ••* - - * ' 

Un'assemblea di lavorator i nella Giannini occupata 

Un docurnento del gruppo regionale del PCI 

Per una giusta politica 
dei comitati di controllo 

II Gruppo del PCI alia Re
gione Lazio, riunitosi insieme 
ai componenti comunisti del 
Comitato e delle Sezioni di 
Controllo. ha discusso il pro
blema dei controlli regional! 
sugli atti dei Comuni, delle 
Province, degli Ospedal! e de
gli altri Enti Local! anche in 
rlferimento ( alle gravi rivela-
zioni del Conslgliere Dell'Unto 
in sede di Consiglio Regionale. 

II Gruppo consillare comu
nista auspica che si giunga ra-
pidamente e senza esitazlone 
a fare piena luce individuando 
eventual! precise responsabi-
lita sul fatti denunciati, per 
eliminare alia radice le cause 
che favorlscono il veriflcarsl 
dl processl malsanl che offro-
no alle forze antiregionaliste 
occasione per confondere In 
un generate giudizio negativo 
l'lstltuto Regionale. 

II Gruppo consillare comu
nista ritiene che le risultanze 
dell'indaglne della 5» Commis
sione Permanente offriranno 
al Consiglio Regionale l'occa-
sionc per un approfondlto esa-

me sul problema dei controlli 
sugli atti degli Enti Local!. 
In quella sede il Gruppo Co
munista sosterra con vigore la 
necessita: 

1) del corretto esercizio del 
controlli secondo lo splrito 
della norma costituzionale e 
dello Statuto regionale; 

2) della rivalutazione del 
ruolo di coordinamento e di 
indirizzo del Consiglio Regio-

Convegno 
alia Casa della 

Cultura 
Si ivolse domani sera, alle 20, 

presso la Casa della Cultura, in 
via Arenula 26 un convatno per 
lllutrrars il dlsegno di legge, pre
sentato dai gruppi sanatoria!! del 
PCI PSI, e sinistra indipendente, 
sul « provvedimenti a lavoro del 
gtovani in cerca di primo impiego ». 
Partecipano all'ineontro rappresen-
tanti della Federailono giovanlle 
comunista e socialista. 

nale combattendo ognl tenta-
tivo della Giunta di invadere 
campi e competenza che esu-
lano dalle sue attribuzionl; 

3) di promuovere rapida-
mente gli incontri prescrittl 
dal Regolamento per consen-
tire la piu ampia partecipa-
zione dei rappresentanti degli 
Enti Locali, unltamente ai 
componenti del Comitato e 
delle sezioni di Controllo e 
dei Consiglieri Reglonali, al 
fine di verificare, in un con-
fronto democratico, l'applica-
zione pratica dell'Istituto del 
Controllo. 

Intanto si e appreso che la 
Commissione Regionale Sani-
ta con funzione dl Commis
sione preposta all'indagine co-
noscitiva sul funzionamento 
dei Comitati dl Controllo su
gli atti degli Entl Reglonali 
nella riunione di ieri ha declso 
di convocare per domani 20 
luglio alle ore 9,30 i Presi
dent! degli Ospedali Roman! 
(OOHR., Forlanini, Eastman, 
Spallanzani, IRASP, Oftalmico 
l'Addolorata e CIO). 

Ieri mattina al capolinea del « 99» 

Bus sulla Mia a Termini 
investite quattro persone 

Uno dei 4 ferili e in fin di vila - Sulla via del Mare perde la vila una donna in uno 
sconlro frontale • Morto dopo sei giomi un camionisfa coinvollo in un tamponamento 

Un autobus dell'ATAC della 
linea 99 e piombato ieri mat
tina sulla folia che attendeva 
alia fermata di piazza dei Cin-
quecento. Vittime di questo 
incidente — causato o da un 
malore del conducente oppure 
da un guasto meccanico — 
sono quattro persone rimaste 
ferite. una di esse in modo 
grave. 

E' accaduto alle 6.50 pro
prio davanti alia stazione Ter
mini, dove il « 99 » ha il ca
polinea. ; Una cinquantina di 
persone attendevano rarrivo 
del mezzo da circa un quarto 
d'ora. Ad un tratto lo hanno 
vis to in lontananza, e si sono 
tutti avvicinati al bordo del 
marciapiede, per conquistarsi 
« i primi posti ». Un , attimo 
dopo, perd, c'e stata la di-
sgrazia: invece di rallentare 
e fermarsi il pesante automez-
zo ha € puntato» il gruppo 
di persone. investendole in 
pieno e salendo sul marcia
piede. Cifo Pietroboni, di 42 
anni, di Alatri. ha subito ferite 
molto gravi. e si trova rico-
verato al Policlinico con la 
prognosi riservata. 

• • • 

Un altro grave incidente e 
avvenuto ieri pomeriggio sulla 
via del Mare, nei pressi di 
Acilia. Una donna di 38 anni 
e rimasta uccisa nello scon-
tro dell'auto sulla quale viag-
giava con una proveniente nel 
senso opposto. II marito, che 
conduceva la macchina, e ri-
masto ferito gravemente, co
me anche il passeggero del-
l'altra vettura. 

• • * 
Nel primo pomeriggio la 

Fiat «124 » condotta da Do-
menico Mezzacapo, abitante in 
via Appia Nuova 677. e a 
bordo della quale c'era la mo-
glie Vera Tagliabue, di 38 
anni, procedeva a velocita so-
stenuta lungo la via del Mare. 
Ad un tratto. nei pressi di 
Acilia. la vettura si e scon-
trata frontalmente con una 
< Peugeot», condotta da Fer
nando Casini, abitante ad 
Ostia in via dei Forni 53. 

E' morto ieri, dopo sei gior-
ni di agonia, il camionista 
rimasto vittima di un inciden
te stradale il 12 luglio scorso 
sull'Autostrada del Sole. Sal-
vatore Antonio Roberto, di 37 
anni, abitante a Nardo (Lee-
ce), e spirato alle 8,30 al 
Policlinico. 

Due sconosciuti in via Cesare De lollis 

Sparano ad una donna 
ferendola gravemente 

Una donna ragglunta da due 
colpl di pistola glace In condl-
ztonl gravi al Policlinico dove 
e stala sottoposta ad un diff i 
cile intervento operatorlo. I due 
prolettlli sono penetratl nella re
gione lombare e nella regione 
glutea. I I fatto e accaduto ieri 
notte verso le 23 In via Cesare 
De Lollis nel quartiere di San 
Lorenzo. 

Eflsia Portas, dl 33 anni, abi
tante presso la pensione Sea-
ramelll dl via Globertl n. 20 
stava attendendo «client! » in 
via De Lollis quando sono arr i 
va l ! a bordo dl un'auto due 
sconosciuti che le hanno intl-
mato di «abbandonare la zo

na s. La Portas non ha accet-
tato I'lntlmldazlone e, succestl-
vamente si e allontanata a bor
do dl un'auto dl un occasional* 
cllente; dopo pochl mlnutl 4 
rltornata nella zona, dove ad 
atlenderla v i erano ancora I 
due sconosciuti che I'hanno ac-
colta a revolverafe. 

La Portas si e accasclata al 
suolo e pochl Istantl dopo la 
sparatorla, alutata da alcuni 
passanti, 4 stata trasportata al 
Policlinico a bordo dl un taxi . 
I due sconosciuti, quasi slcura-
mente due protettori, sono fug-
gltl a bordo dl un'auto parcheg-

' glata poco distante senza la-
sciare tracce. 

Con il Comitato unitario 

Provincia: incontro 
per la zona Sud 

L'assessore Giovanni Serra 
e 11 compagno Gustavo Ricci, 
conslgliere provinciale, han
no ricevuto una delegazlone 
unltaria del Comitato della 
zona Roma sud. II presidente 
del Comitato, Marcello Bocci. 
del PRI, ha lllustrato all'as-
sessore provinciale, Serra, Is 
decision! della giomata di lot-
ta del 20 giugno sui proble-
ml dell'occupazione, del caro-
vita e dei servizi (partlcolar-
mente carente in tutta la zo
na Roma sud). Nel dibattito, 
oltre all'Assessore all'agricol-
tura, sono intervenuti il con
slgliere provinciale, Ricci, i 
componenti del Consiglio di 
fabbrica della PATME, De 
Feo, Sasso e Cuozzo, il com
pagno socialista, Cipriani, e 11 
compagno Cardinali. Sono in
tervenuti anche alcuni fun* 
zionari -• deH'assessorato alia 
Pubblica Istruzione. II com
pagno Cesare Predduzzi nel 
rlngraziare la Giunta provin
ciale per avere accettato un 
confronto con i rappresentan
ti politic! e sindacall di una 

zona dl 725.000 abitantl dove 
vl sono gross! probleml aper-
tl quail l'occupazlone del gio-
vani, la costruzione della Uni
versity di Tor Vergata, del-
l'ospedale di Centocelle e la 
eliminazione del borghetto 
Prenestino, ha sottolineato la 
esigenza dl una maggiore pre-
senza della Provincia sui pro
blem! della citta, come gia 
sta dimostrando il suo im-
pegno nel campo della scuola. 

II Presidente del Comitato 
unitario, Bocci, ha proposto 
un incontro tra Comune, Pro
vincia e Regione. 

' . Insediato il 
nuovo questore 
II nuovo questore di Roma, 

dott. Eugenlo Testa, gia dlri-
gente della Criminalpol, ha 
preso ieri - mattina possesso 
del suo ufflclo. II dott. Testa 
sostltuisce nell'lncarico il dot-
tor Parlato, che e stato nomi-
nato vice-capo della polizia. 

REPLICA Dl TOSCA 
E AIDA A CARACALLA 

Alle 2 1 . replica di TOSCA 
di G. Puccini (rappr. N. 9) 
concertata • diretta dal maestro 
Nino Bonovolonta. Reg la di Ren-
zo Frusca, maestro del core Augu-
sto Parodi. Interpret! prindpali: 
Hana Janku, Ruggero Bondino. Ma
rio Petri. Venerdl 20 , alle ore 2 1 , 
replica di AIDA, di G. Verdi con
certata e diretta dal maestro Carlo 
Franci. 

CONCERTI 
ACCADEMIA FILARMONICA 

La Segreteria della Filarmonlea 
(Via Flamlnla 118 tel 3601752) 
b aperta tutti i giorni feriali 
(9 13 16.30 19.30) escluso sa-
bato pomeriggio per II rinnovo 
delle association! per la stagione 

1973-74. I postl saranno tenuti 
a disposlilone del socl fino all'11 
setttmbre • saranno pol conslde-
rati liberl. I sod potranno con-
termare I loro post! ancha per 
iscritto 

ASS.NE MUSICALE ROMANA 
Dal 3 al 7 agosto Serenate in 
Chiostro. Chiostro S. Giovanni de* 
Genovesi. Via Anicia 12 (Traste-
vere). Alle ore 21,30 Flamenco 
puro. Informal.: Via dei Banchi 
Vecchi 61 - Tel. 65.68.441. 

I SOLISTI Dl ROMA 
Alle 21.30 V I Concerto: Caldara. 
Stamitz, Boccherini, Rolla, Albi-
noni. Ouants (Basilica S. Fran-
cesca Romana • Foro Romano). 

BASILICA Ol MASSENZIO 
Oggi e domani atle 21,30 Ba
silica di Massenzio, concerto di-
retto da Francesco Molinari Pra-
delli (stag, sinfonica estiva della 
Accademia di S. Cecilia, tag). 
n. 8 e 9 ) . In programme: Piz-

C.I.A.S. S.P.A. 
COMPAGNIA 
ITALIANA 
AUTOVEICOLI 
SOVIETICI 

HA IL PIACERE Dl PRESENTARE 

LA VETTURA 
UTILITARIA S0VIETICA 

ECONOMICA - POTENTE 
MANEGGEVOLE - M a 
TORE POSTERIORE RAF-
FREDDATO AD ARIA -
RISCALDAMENTO AU-
TONOMO 

L 995.000 
IVA COMPRESA 

Berlina 2 porte • 5 posti 
1196 cc. 14 km-lt. 

E LA PRESTIGIOSA BERLINA QUATTRO PORTE 
ROBUSTA - CONFORTEVOLE - ECONOMICA 

(TTlasKViidt 
VERSIONE BENZINA O DIESEL 

1478 cc.-Benzina 1768 cc-Diesel 

L. 1.270.000 L 2.140.000 
IVA COMPRESA IVA COMPRESA 

CONSEGNE RAPIDE 
Organizzazione di vendita In Roma: 
• Via Flaminia Vecchia. 80 - Tel. 390200 
• via Tuscolana, 1004 - Tel. 765.833 
• via Prenestina km. 11 (altezza G.RA) • Tel. 224.310 

ASSISTENZA E VENDITA IN TUTTA ITALIA 

zetti, Introduziona all'c Agamen-
none» di Eschilo per coro e 
orchestra; Respighi, Fontane di 
Roma, poema sinionico; Casella, 
La giara, suite dal balletto (te-
nore Antonio Savastano); Respi
ghi, Pini di Roma, poema sinio
nico. Biglietti in vendita al botte-
ghino dell'Accademia in via Vitto-
ria 6 dalle 10 alle 13; al botteghi-
no della Basilica di Massenzio gio
ved 1 e venerdl dalle 19,30 in poi. 
Biglietti anche presso ('Ameri
can Express in P.za di Spasna 38. 

ACCADEMIA S. CECILIA 
Ouesta sera alle 21,30 al
ia Basilica dl Massenzio. con
certo diretto da Franco Man-
nino (stagione sinfonica esti
va dell'Accademia di S. Ce
cilia tagl. n. 6 ) in program-
ma: Mussorgski Ravel, quadri 
d'una esposizione; Ravel. Dalni 
e Cloe. I I suite; Bolero Bigliet
ti in vendita al botteghino del
l'Accademia in Via Vittoria 6. 
dalle 10 alle 13: botteghino 
della Basilica di Massenzio dal 
le 19.30 in poi Biglietti in ven
dita anche presso {'American 
Express in Piazza di Spagna 38 

PROSA • RIVISTA 
ANFITEATRO LA QUERCIA DEL 

TASSO (Al Gianicolo - Tel. 
561.613) 
Martedi alle 21.30 Sergio Am-
mirata pres. « La Mandragola » 
di Machiavelli con Liliana Chiari, 
M. Bonini, Olas, B. Cealti. F. 
Cremonini. M. Francis, P. Lo-
rin, G. Picrmattei, M. Rosales, 
M. Salli, O. Stracuzzi. Regis Ser
gio Ammirata. 

BORGO S. SPIRITO (Via Penlten-
xitri, 11 - T e l . 84.52.674) 
Domenica alle 17.30 la Comp. 
D'Origlia Palmi pres. « La cister-
na murata » comm. in 3 atti di 
Dennery - Prezzi familiari. 

OEI SATIRI (Via Grottapinta. 19 -
Tel. 565.352) 
Alle 21.30 la C T . I . pres. « La 
morta bvssa dall'alto > dramma 
giallo di W Dinner e W Morum 
con R Franchetti. T Sciarra. R. 
Boiognesi. T Fusaro Regia Paolo 
Paoloni Scene Guidetti Serra 
Grande successo 

LA COMUNITA' (Via Zanazzo, P. 
Sonnino, tel. 58 .17 .413) . 
Alle 22 la Comunita Teatrale 
Italians presenta « Fando e 
Lis » di Fernando Arrabal Regia 
G. Sepe. 

AL TORCHIO TEATRO DEI GIO-
VANI (Via E. Morosini I S , Tr»-
stevere. tel. 58.20.49) 
Domenica alle 18 ripresa dello 
spettacolo per bambini « Mario e 
il Draso » di Aldo Giovannetli. 
con la partecipazione dei piccoli 
spettatori. 

VILLA ALOOBRANDINI (Via Na
zionale • Tel. 67 9 3 3 6 6 ) 
Alle 21.30 Estate di Prosa 
Romana di Cnecco ed Anita Du
rante con Marcelii. Pezzinga. 
Croc*. Mura. Gervasi. Raimondi. 
Zaccaria. Pozzl. Megna. nel suc
cesso comico • Robka wccliia e 
cvori aiovani » di Placido Sriloni 
Regia Checco Durante • Ultima 
settimana. 

PORTA PORTE5E (Via Bettoni, 7 
anaolo via E. Rolli • Tafato-
• o 680.186) 
Imminent* inizlo stagione estiva. 

TEATRO NELLA CRIPTA (Via Na-
cionale ant. Via Napoll • Tele-
foni J35.466 652.713) 
Alle 21,30 la Compagnia T*a-
tro nella Cripta pres. «Appll -
cant ». • Trouble in The Work* • 
t • The Collection • tra atti imi 
ci di Harold Pint*? Rrql* irthn 
Karlsen. Martedi e mercoled] ri-
poso. 

LUNEUR (Vi l lanio Oriental* . 
Via delle S Fontana Luna Park 
EUR) 
Al l * 22 Er Piccolo da Roma 
dl Eiuo Llbertl. L*ila Ouccl. Al-
rrado Pallanl, con Oa Carlo. Fa-
iwilL Carotallo In « _^te Roma-
M > dl f . Llbartl. Novlta. Ragla 
dl Pino Paaaalacqua. 

Schermi e ribalte 
CENTOCELLE (Via del Casta-

ni, 201-a) 
Oal 27 luglio alle 21.30: < La 
Colomba e il leopardo s di Fede-
rico Garzia Lorca con Luigi Mez-
zanotte • il chitarrista classico 
Henry Rivas. Regia di Julio Sa
linas. Luci Alberto Pudia. 

TEATRO D'ARTE Dl ROMA 
Alle 21 nella Cripta della Ba
silica S. Antonio (Via Merula-
na. 122) il Teatro d'Arte di Ro
ma presenta • Gregorio X I I ( I I -
dobrando da Sovana) ». 

VILLA CELIMONTANA • TEATRO 
LA VERZURA (P.zxa Ss. Gio
vanni a Paolo) 
Dal 26 alle 21,30 V I I I stagio
ne del Complesso Romano del 
Balletto diretto da Marcella Oti-
nelti - Musiche Ciaikovski. Rota, 
Kachaturian, Bizet. Coreograiie 
Otinelli. Walter Venditti. con Lo 
Giudice, Sol*. Barriles, Luciano, 
Buonandi, Villoresi, Laurence. 

CABARET 
FANTASIE Dl TRA5TEVERE 

Al l * 21 grand* tpattacolo dl fol
klore italiano con cantanti a chi-
tarristl. 

FOLKSTUDIO (Via G. Saccbl, 3 . 
TcL 5 8 . 0 2 ^ 7 4 ) 
RIPOSO 

PIPER MUSIC HALL (Via TafJIa-
roento, 9 ) 
Alle 21,30 Grande complesso in-
temazionale • Suoni Band ». 

SPERIMENTALI 
CIRCOLO USCITA (Via dei Banchi 

Vecchi 45 , tel. 65.22.77) 
Domani alle 21.30 « La rtampa 
italiana del dopo guerra - I I caso 
de I I Metiswero » con la par
tecipazione di Paolo Murialdi. Se
gue dibattito. 

FILMSTUDIO (Via Orti d*Anbcrt 
n. 1/c • Tel. 65.40.464) 
Al l * 2 0 - 2 2 - 2 4 • Horrortcop*: 
« I I Golem», di P. Wegener 
( 1 9 2 0 ) . 

CINEMA • TEATRI 
AMBRA JOVINELLI: Domenica ma-

ledetta, con G. Jacksor ( V M 18) 
DR $ S 3 • grande spettacolo 
di Streep tease 

VOLTURNO: lo sono curios*, con 
L. Nyman ( V M 18) DR « £ $ 
e Holiday streep tea** 

CINEMA 

PRIME VISIONI 
ADRIANO (T*t U . 2 1 J I ) 

Llnfcrno nella tnano, con Lao 
Peng ( V M 18) A «J 

ALFltRI (Tel 290 2S1) 
I 2 volti della vendetta, con M. 
Brando ( V M 16) A S S 

AMBA»ADE 
Tecnica di em amor*, con S. Tran-
quilli ( V M 18) DR • 

AMERICA (Tel. S41 .61 .M) 
Maui d*acciaio> luria dnaa*, con 
T. Peng Wang A 9 

ANIARfca i l * i 8 9 0 ^ 4 7 ) 
Afrnt* 007 Tnundaiaall, con S. 
Conncry A « # 

APPIO |T* I 779 6 M ) 
Colpo per cotpo (prima) 

ARCHIMkDk | l * l S79 567) 
Bananas (in originate) 

ARISION ( l e i . 153.230) 
MaRala, con l_ Antoneill 

( V M 18) S • 
ARLCCCHINO (T*L 360.35.46) 

L'onorala famifll]*, con G. C. 
Preta ( V M 14) DR 9 

AVANA (T*L •1.1S.10S) 
(Chlusura estiva) 

AVENTINO (T*L S72.137) 
Un pa* dl sol* MU'acejua tt l lda, 
con M. Porel ( V M 14) DR « # , 

BALDUINA (Tel. 347.592) 
Violenza carnal* di una baby sit
ter, con S. George V M 18) C ® 

BARBERINI (Tel. 471.707) 
I I dottot Stranamor*. con P. Sel
lers SA 9 9 9 9 

BOLOGNA (Tal. 426.700) 
Gli amid degli amici hanno sa-
puto, con G. Milli ( V M 18) C ® 

BRANCACCIO (Via Merulana) 
Verena la contessa nuda, con U. 
Blanth ( V M 18) G ® 

CAPITOL (Tel. 383.280) 
Tecnica di un amor*, con S. Tran-
quilti ( V M 18) DR ® 

CAHRANICA (Tel 679.24.65) 
(Chiusura estiva) 

CAPRANICHEI1A (T 769.24.65) 
Sole rosso sul Bosforo, con S. 
Baker C 9 

CINtSTAR (Tel. 789.242) 
Breve chiusura estiva 

COLA Dl RIENZO (Tel. 350.584) 
Gli amici degli amici hanno sa-
puto, con G. Milli ( V M 18) C ® 

DUE ALLORI ( l e i . 273.207) 
Cielo rosso sll'alba (prima) 

EDEN ( l e i . 380.188) 
Oscar insanguinato, con V. Price 

( V M 18) DR $ £ 
EMBASSY (Tel. 870.245) 

(Chiusura estiva) 
EMPIRE (Tel. 857.719) 

Diario segreto da un career* fem-
salnil*, con A. Strindbcrg 

( V M 18) DR 9 
ETOILE (T*L 68.75.561) 

Un wooto m i donna, con J. L. 
Trintignant ( V M 18) S 9 

EURCINE (Piazza Italia 6 EUR 
TeL 591 0 9 8 6 ) 
Venezia la luna a tit, con M. Al-
lasio C 9 

EUROPA (T*L 865.736) 
Le belve ( V M 18) C 9 

FIAMMA (Tet. 471.100) 
Assassinio sol palcosccnico, con 
M Ruthertord G 9 9 

FIAMMETTA (Tet. 470.464) 
In vlaiale con la tia. con M 
Smith SA 9 9 

GALLERlA (TeL 678.267) 
Chiusura estiva 

GARDEN (Tel 582.848) 
Cielo rosso aH'alba (prima) . 

GIAKUINU ( te l 894 940) 
Un po* di sole suU'acqua gelida. 
con M. Pcrel ( V M 14) DR * * 

GIOlELlO 
Chi ba acctso Jenny?, con i . 
Garner G 9 9 

GOLDEN (Tel 755.002) 
L'ultimo apache, con B. Lan
caster A * S 

GRfcbURV (V Gr*gork> V I I . 186 
Tel 63 80 600) 
Quando Tamor* • Scnsnalita, con 
A. Belli ( V M 18) DR 9 

HOLIDAY (Larno B*«*aeito Mar-
€**U» - T*L SSBJ26) 
Malizia. con t_ Antoneill 

( V M 18) S 9 
KINO (Via Posllano. 3 Telo-

lono 831.95 41) 
Qoella carogna dell'ispettore Ster
ling, con H. Silva 

( V M 14) G 9 
INDUNO 

Sirnkad • il caiifro dl Bagdad, con 
R. Malcom A 9 

MAESTOSO (Tel 786.086) 
(Chiusura estiva) > 

MAJESTIC ( l * i 67.94.908) 
ViolMua sadka per 10 vcrglnl, 
con R. Hayama ( V M 18) DR 9 

MAZZINI (T*L SS1A42) 
Chluso par lai lawo 

MERCURY > 
Vod Manch* 

METRO ORIVE I N (T- 609.02 43) 
Vrnge a pr*nd*r* II caff* da nol, 
con U. Tognazzi ( V M 18) SA 9 

METROPOLITAN (T* l . 689 400) 
L'lguana dalla lingua di fuoco, 
con U Pistilli C 9 

MIGNON D'ESSAI {Tal. S69.493) 
Botch Caaeidy, con P. Newman 

OR 9 9 
MODERNETTA ("Tat. 460.285) 

(Chiusura tstlva) 

MODERNO (Tel. 460.285) 
Aberrazioni sessuali in un peni-
tenziario femminile, con R. Ra
bat ( V M 18) DR 9 9 

NEW YORK (Tel. 780.271) 
I I (also traditore, con W. Holden 

DR 9 9 
OLIMPICO (TeL 395.635) 

(Chiusura estiva) 
PALAZZO (Tel. 495.66.31) 

Chiusura estiva 
PARIS (Tat. 754.368) 

Bella di giorno, con C Oeneuve 
( V M 18) DR 9 9 9 9 

PASOUINO (Tel 503 622) 
A New Life (in english) 

Q U A f l R O FONTANE 
Chiusura estiva 

OUIRINALE ( le t . 462653) 
La piscina, con A. Delon 

( V M 14) DR * 
OUIRINETTA (Tel. 679.00.12) 

Cabaret, con L. Minnnelli S 9 
RADIO CITY (Tel. 464.102) 

Un tram che si chiama desiderlo 
REALE (let- 58.10.234) 

La calda notta dell'ispettore 
Tibbs, con S. Poitier G 9 9 

REX ( l e i 884.165) 
L'uomo di Hong Kons, con I . P. 
Belmondo A 9 9 9 

RITZ ( I * i 837.481) 
(Breve chiusura estiva) 

RIVOLI (Tel. 460.663) 
Z I'orgia del potere, con Y. Mon-
tand DR 9 9 9 

ROUGE ET NOIR (Tel. 864.30S) 
Com* rubar* on milion* di dol-
lari • vivcra fcJid, con A Hep
burn SA 9 9 

ROXY (T*L 870.504) 
I I coolonnista, con J.L. Trintl 
gnsnt ( V M 14) DR 9 9 9 9 

ROYAL (Tel. 770.549) 
Bravados, con G. Peck A 9 

SAVOIA I l e i 86.50 23) 
L* tomb* dei resasdtatl dechl. 
J. Burner ( V M 18) G 9 

SMERALDO (Tel 351 581) 
A . 007 dalla Russia con amor*. 
con S. Connery G 9 

SUPERCINEMA (Tel 485 498) 
Regolamento di conti ( 1 7 - 1 9 -
21 - 23, prima) 

TIF-FAN* (Via A. O* Pratia • T » 
tefono 462.390) 
Cristiana monaca indemoniata, con 
Magda Konopka ( V M 18) DR 9 

TREVI (Tel 689.619) 
Arancia meccanica, con M. Mc 
Doweli ( V M 18) DR 9 9 9 

TRIOMPHE (Tel. 838.00.03) 
Tecnica di on aoiore, con S. Tran-
quilli ( V M 18) DR 9 

UNIVERSAL ' 
L'ultima casa • sinistra, con O 
Hess DR 9 

VIGNA CLARA (Tel 320.359) 
L'uomo di Hong Kong, con J. P. 
BeTmondo A 9 9 9 

VITTORIA 
Diario segreto da un career* fem
minile, con A. Strindberg 

( V M 18) DR 9 

SECONDE VISIONI 
ABADAN: Edipeon, con A. Nana 

DR 9 
ACILIA: Per amor* o per forza, 

con M. Mercier ( V M 14) S 9 
ADAM: Riposo 
AFRICA: I I eervello da un millardo 

di dollar!, con M. Caine C 9 9 
AIRONEi Brave chiusura estiva 
ALASKA: L'uomo delta grand* mu-

raglia 
ALBA: I leoni di Pietrobtrrgo, con 

M. Damon A 9 
ALCE.- I I corsaro nero, con T. Hill 

A 9 
ALCYONE: Ma papa tl manda sola? 

con B. Streisand SA 9 9 
AMBASCIATORI: Si pno far* mol

to con 7 donn* 
AMBRA JOVINELLI: Domenica ma-

ledetta domenica, con G. Jack
son ( V M 16) DR 9 9 9 a ri-
vlsta 

AN I EN E: King Kong contro God
zilla 

APOLLO: Racconti dalla tomba, con 
P. Cushing DR ® $ 

AQUILA: Giungta erotica, con D. 
Poran ( V M 18) A 9 

ARALDO: I I cerchio di sangue, con 
J. Crawford C 9 

ARGO: L'assassinlo di Trotzski, con 
R. Burton DR 9 

ARIEL: F.B.I, operazione Pakistan 
ASTOR: L'ultima casa a sinistra, 

con D. Hess DR 9 
ATLANTIC: Tutto quello che avre-

st* volute sapera sul sesso a non 
avete mal osato chiedere, con 
W . Allen ( V M 18) C 9 

AUGUSTUS: Grande rapina a Long 
Island, con C George C 9 

AUREO: Agente 007 una cascata 
di diamanti, con S. Connery 

A 9 
AURORA: La battaglia di Alamo, 

con J. Wayne A 9 9 
AUSONIA: I I caso Thomas Crown, 

con S. Mc Queen SA 9 
AVORIO PETIT D'ESSAI: I I dia-

volo nel eervello, con K. Dullea 
( V M 14) DR 9 

BELSITO: Gli altri racconti di Can
terbury, con L. Vivaldi 

( V M 18) SA 9 
BO I TO: Tarzan • il safari pcrduto 
BRASIL: AJadino • la lampada me-

ravigliosa DA 9 9 
BRISTOL: La mala ordina, con M. 

Adorf ( V M 18) C 9 
BROADWAY: L'assassinlo di Trotz

ski, con R. Burton DR 9 
CALIFORNIA; Sgarro a!ta camorra. 

con M . Merola DR 9 
CASSIO: Riposo 
CLODIO: 1999, la conqutsta della 

terra, con D. Murray DR 9 9 
COLORADO: L'awentura • I'av-

ventura, con L. Ventura SA 9 
COLOSSEO: ~ * tutto in bisSetti 

di piccolo tagiio, con Y Brinner 
( V M 14) A 9 

CRISTALLCh I I Treno, con B. 
Lancaster DR 9 

DELLE MIMOSE: Rubar* alia ma
fia • un sakidio, con A. Quinn 

( V M 18) DR 9 9 
DELLE RONDINI: Lo sixriHo di 

Rock Sprint 
DEL VASCELLO: Sono stato io, 

con G. Giannini 
( V M 14) DR 9 

DIAMANTE: Executive, con A. 
Wert DR 9 

DIANA: Sei iellato amico hai in-
contrato Sacramento, con T. Har
din A 9 

DORIA: La ragasxa dall* mani di 
coral lo 

EDELWEISS: L'ultimo Killer, con 
A. Chidra A 9 

ELDORADO: Chiusura estiva 
ESPERIA: I I bracdo violento del 

Kung-Fu, con Chu San 
( V M 14) A 9 

ESPERO: I I corsaro deinsola Verde, 
con B. Lancaster SA 9 9 9 9 

FARNESE PETIT D'ESSAI: Ognl 
uomo dovrebb* avema do*, con 
M. Feldman SA 9 9 

FARO: La grand* corsa, con T. 
Curtis SA 9 9 

GIULIO CESARE: I magnrfki 7 ca-
vakano aacora, con L. V . Cieef 

A 9 
HARLEM: L'uomo dall* da* ombre, 

con C. Branson DR 9 
HOLLYWOOD: Chiusura estiva 
IMPERCh L'osgantoiariona sfida 

I'ispettor* Tibbs, con S. Poitier 
G 9 

JOLLY: La pantera rosa, con D. 
Niven SA 9 9 

JONIO: Chiuso per restauro 
LEBLON: Cfwymna II frglio del s*r-

LUXOR: Chiusura *stiva 
MACRYS: Hrrckock: Frenzy, con J. 

Finch ( V M 14) G 9 9 9 
MADISON: Ruber* alia mafia • un 

suiddio, con A. Quinn 
( V M 18) DR 9 9 

NEVADA: Berquero, con L, Van 
Cleef A A 

NIAGARA: Layton bambofa • ka
rate, con R. Hanin A 9 9 

NUOVO: La mogli* 4«t preta, con 
S. Loren S 9 9 

NUOVO F IDENI i Chiusura estiva 
NUOVO OLIMPlAi Gratia Zia 

PALLADIUM: Giochi proibltl del-
1'Aretino Pietro, con F. Benussi 

( V M 18) SA 9 
PLANETARIO: Funeral* a Los An

geles, con J. U Trintignant G 9 
PRENESTEs Giochi prolbiti del-

I'Aretino Pietro, con F. Benussi 
( V M 18) SA 9 

PRIMA PORTA: La preda e I'av-
voltoio, con P. L Lawrence A 9 

RENO: Funerale a Los Angeles, 
con J. L. Trintignant G 9 

RI ALTO: Cans di paglia, con D. 
Hoffman ( V M 18) DR 9 9 

RUBINO: 7 volte 7 , con G. Mo-
schin SA 9 9 

SALA UMBERTO: Grande rapina a 
Long Island, con C George G 9 

SPLENDID: Zorro alia corte d'ln-
ghilterra 

TRIANON: Arma da tagiio, con L 
Marvin ( V M 14) DR 9 

ULISSE: Arma da tagiio, con L. 
Marvin ( V M 14) DR 9 

VERBANO: La pantera rosa, con 
D. Niven SA 9 9 

VOLTURNO: lo sono curiosa, con 
L. Nyman ( V M 18) DR 9 9 9 
e rivista 

TERZE VISIONI 
DEI PICCOLI: Chiusura estiva. 
NOVOCINE: Chiusura estiva 
ODEON: Chiusura estiva 

FIUMICINO 
TRAIANO: Riposo 

OSTIA 

ARENA CUCCIOLO (Ostia Lido): 
Signora e Signori, con V. Lisi 

( V M 18) SA 9 9 

ARENE 
ALABAMA: Giungta erotica, con D. 

Poran ( V M 18) A 9 
CHIARASTELLA: Domani passo a 

salutare la tua vedova, parofa 
di Epidemia, con G. Hill A 9 

FELIX: La vittima designate, con T. 
Mitian ( V M 14) G 9 

LUCCIOLA: I I suo nome era Pot 
e lo chiamavano Altegria 

ME5SICO: Rodan II mostro Alato 
NEVADA: Barqnero, con U Van 

Cleef A 9 
NUOVO: U mogli* del prete. con 

S. Loren S 9 9 
ORIONE: Bandit] a Mitano. con G. 

M . Volonte DR 9 9 
PARADISO: Prossima apertura esta

te romana film d'essai 
S. BASILIO: Facda da schiaffi, 

con G. Morandi S 9 
TIBUR: I 4 frgli dl Kat.* Elder. 

con J. Wayne A 9 9 
T IZ IANO: Arabesque, con G. Peck 

A 9 
TUSCOLANA: Scusi ma lei paga la 

tass*?, con Franchi - Ingrassia 
C 9 

SALE PARROCCHIAU 

BELLARMINO: Quando I dinosanri 
si mordevano la coda, con V. 
Vetri A 9 

CINEFIORELLI: Fumrrat* a Barfino, 
con M . Caine G 9 

COLOMBO: I 7 nani alia riscossa 
CRISOCONO: L'imboscata, con D. 

Martin SA 9 
DELLE PROVINCE: Intrigo a Cap* 

Town, con C Trevor G 9 
MONTE OPPIO: Commandos in 

azionc, con A. Murphy G 9 
ORIONE: Banditi a Milano, con G. 

M. Volonte DR 9 9 
PANFILO: Unico indizkt ana sdar-

pn gialla, con F. Dunaway G 9 
SALA CLEMSOM: L'*omo ch* «cd-

s* Liberty Valance, con J. Wayne 
( V M 14) A 9 

S. SATURNINO: • dannatl In cerca 
di gloria, con S. Whitman A 9 

TIBUR: I 4 figli dl Kati* Elder, 
con J. Wayne A 9 9 

T IZ IANO: Arab esq**, con G. Peek 
A 9 

TRIONFALE: Ma chi tl na date la 
patent*, con Franchi - Ingrassia 

C 9 

RIDUZIONE ENAL. AGI5. ARCI: 
Ambra Jovinetli, Apollo, Aquila, 
Argo, Avorio, Corallo, Colosseo, 
Cristallo, Esperia, Farnese, Nuovo 
Olimpia, Palladium, Planetario, Pri
ma Porta, Trajano dl Fiumldno, 
Ulisse. , 

TEATRI: Rossini, Satiri, Delle 
Muse. 

VACANZE 
LIETE 

RIMIN I VILLA ISIDE - Via Lau-
rentini 2 9 - Tel. 80776 . Viciais-
sima mar* - camera con • senza 
servizi • balconi • parchegglo • 
giardino. Luglio 3000 . Agosto 
3500. Settembra 2500, tutto conv 
preso. Nuova gestiona (113 ) 

Per la Vostre terie al mar* 
gllete I'HOTEL ADRIATICO -
CATTOLICA. TeL 0541 /963445 . 
Modamo • 200 mehi mar* - ca
mera con/stnza strvtsl - Luglio 
3000-3300. Settembra 2300-2500 
tutto compreso ancha IVA. 

R IVAZZURRA/RIMIN I • PENSIO
NE SWINGER • TaL 0 5 4 1 / 3 3 1 3 3 . 
Vidnlsslma mar* • tranquilla • par
chegglo • cucina romagnola. Cams-
re liber*. Lugilo/Agosto 2.800-
3 000 . Settembr* 2.200-2.500 
tutto compreso. Pranotarelll ( 114 ) 

AVVISI SANITARI 

Studio • Gaolnetfo Medico par la 
disgnosl • cura dello "so l * " distun-
zionl a d*bc4«zs« sajmall (fl origin* 

. psknk» • andoolns) 

Dr. PIETRO MONACO 
Medico dedicate " asctustvarnant* ** 
alia sessuoiogls (nturastcni* sessuali 
defdenzo sanllitb *ncioa1n*, sterilrt*, 
rapidita. emotivita, dendenza viri le). 

I IMMSI I In loco 
ROMA - Via Vim***** 3 8 (Termini) 

(dl front* Teatro dell*Op*ra) 
Consuitszioni solo par sppuntarnanto. 

fetetoner* 4751110 
(Non st curano vanarao, poll*, ace) 
Par Inforrnaxionl gratuTta aatvara. 

CHIRURGIA PIASTICA 

ESTETICA 
Dr.USAISS^^^S^S 

dffsttl d*t vtso •) dal corpo 
saaccM* • t a i a i l d*H« pnlla 
DEPILAZIONE DEHN1TIVA 

Autorizz. Pr*f. 23151 • 30-10-1952 

ANNUNGI ECONOMIC. 

»> OCCASION I 

A U R O R A G I A C O M E T T I tvend* 
T A V O L I I N G L E S I . Q U A D R I -
L A M P A D A R I • S P A R I G L I A T U -
R E O l S E R V I Z I - T A P P E T I 
P E R S I A N I . In f in i t t a l t r * occ*v 
tk>nl • p r a n l convcnkntiMiaai • 

Q U A T T R O r O N T A N I , t l / C 
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Netto predominio degli americani nel confronto Italia - USA 

Mennea e Fiasconaro battuti 
Vittoriose Simeoni e Scaglia 

Doppietta azzurra nei 10 km. di marcia e nel lancio del disco femminile — Ottimo secondo posto di Fava nei 3000 siepi, che 
ha battuto il record italiano con 8'32"2 — Dionisi fermato da un incidente nel salto con Casta — Solo terza Paola Pigni negli 800 

prpvinoiale 
de rtJnlta 

Dal nostro inviato 
TORINO, 18 

Suonatori di banda con giacca 
rossa c pantaloni bianchi; majo
rettes elegantissime con colbacco 
blu e pennacehio bianco; la gio-
coliera Mada in tunica d'oro 
davanti a tutti che si esibisce 
con dita agilissime che impri-
mono alia bacchetta dirigenziale 
traiettorie complicate, questo il 
prologo delta seconda giornata 
deU'incontro di atletica leggera 
fra gli Stati Uniti e Tltalia. Ed 
ecco la cronaca: 

DIECIMILA METRI DI MAR-
CIA: Non e passato un giro 
che i nostri Zambaldo e Visini 
hanno staccato gli americani. 
La cosa fa un enorme piacere 
alia folia che quaii'o a carica 
di entusiasmo e veramente esem-
plare. Anche stasera le scalee 
del Comunale accolgono non me-
no di 30 nnla spettatori; quasi 
tutti paganti cifre fra le mille 
e le quattromila lire. Nebiolo 
si frega le mani e fa la cassa 
d'oro. 

Nella marcia e senipre in te
sta Zambaldo piu tracagnotto e 
Visini piu impettito lo segue co
me un"ombra. Dopo il sesto chi-
lometro (26'20") Visini con uno 
scatto si porta in testa e non 
sara piu ripreso fino all'arrivo. 
I 6 chilometri sono superati in 
30'44"5, gli 8 chilometri in 
35'12"8. Nell'ultimo giro Visini 
tenta di doppiare l'ultimo degli 
statunitensi ma non vi riesce. 
Questa la classifica: 1) Visini 
(Italia) 44'15"2: 2) Zambaldo 
(Italia) 44*37"; 3) Brown (Stati 
Uniti) 45*37"4; 4) Ranny (Stati 
Uniti) 467". 

LANCIO DEL MARTELLO: 
Sempre in testa dal principio 
alia fine e lo statunitense De 
Autermont che ottiene al terzo 
lancio il suo miglior risultato 
con 66,14; De Boni con un buon 
terzo lancio di 64,82 conquista la 
seconda posizione, terzo d Bar-
bolini che mette in granaio al 
quinto lancio m. 64,26, quarto ed 
ultimo Bregar (Usa) 61.52. 

METRI 5000: La coppia amp-
ricana offre un clamoroso con-
trasto: Buerkle e una lucida pal-
la di biliardo; Geis ha una 
capigliatura degna dell'abomi-
nevole uomo delle neri. 

Conduce all'inizio Buerkle. pri-
mo chilometro in 2'42"7, secon-

II vitforioso arrivo di Wohlhuter, che batte netlamente Fiasconaro nella gara degli 800 metri plant 

do chilometro 5'26"9; poco dopo 
Zarcone e staccato. 

Tomasini invece riesce a ri-
manere nella scia degli ameri
cani fino al terzo km. il cui 
passaggio avviene in 8*13". La 
andatura e certamente eccessiva 
per Tomasini che proprio una 
settimana fa a Innsbruck ha 
segnato il suo record sui 3000 
con 8'2"8. Infatti ai 3400 metri 
anche Tomasini deve lasciare 

II calendario 
di Coppa Italia 

Roma-Lazio 
il 9 settembre 

II «computers ha elaborate 
ieri il calendario delta prima 
fase delta Coppa Italia. I I Milan, 
quale .vincitore dell'ultima edi-
zione delta Coppa,- e stato am-
messo d'ufficio alia seconda 
fase. 

Vi sara un solo « derby » quel-
10 fra Roma e Lazio che si di-
sputera il 9 settembre. Data la 
formazione del gironi per ogni 
giornata vi sara una squadra 
che riposera. Psiche nei gfornt 
scorsi la Leo* aveva gia prov-
veduto alia suddivisione delle 35 
parteclpanti al «computers non 
* rimasto che predlsporre le 
partite secondo il calendario 
che qui di seguifo pubblichiamo. 

PRIMO GIRONE 
I GIORNATA - 29 AGOSTO 
J u vent us - Ascoli 
Arezzo - Spa I 
Riposa: Foggia 
11 GIORNATA - 2 SETTEMBRE 
Spal - Juventus 
Ascoli - Foggia 
Riposa: Arezzo 
I I I GIORNATA - 9 SETTEMBRE 

Riposa: Juventus 
Ascoli • Arezzo 
Riposa: Spal 
IV GIORNATA 16 SETTEMBRE 
Spal - Ascoli 
Arezzo - Foggia 
Riposa: uventus 
V GIORNATA 23 SETTEMBRE 
Foggia - Spal 
Juventus - Arezzo 
Riposa: Ascoli 

SECONDO GIRONE 
I GIORNATA 29 AGOSTO 
Lazio - }/*r9f 
Novara - Brescia 
Riposa: Roma 
I I GIORNATA 2 SETTEMBRE 
Brescia - Lazio 
Novara - Roma 
Riposa: Varese 
I I I GIORNATA 9 SETTEMBRE 
Roma - Lazio 
Brescia - Varese 
Riposa: Novara 
IV GIORNATA I t SETTEMBRE 
Varese - Novara 
Roma - Brescia 
Riposa: Lazio 
V GIORNATA 23 SETTEMBRE 
Varese - Roma 
Lazio - Novara 
Riposa: Brescia 

TERZO GIRONE 
I GIORNATA 29 AGOSTO 
Palermo - Florentine 
Perugia - Bar! 
Riposa: Verona 
I I GIORNATA 2 SETTEMBPF 
Verona - Florentine 
Ban - Palermo 
Riposa: Perugia 
I I GIORNATA 9 SETTEMBRE 
Florentine • Bari 
Perugia - Verona 
Riposa: Palermo 
IV GIORNATA H SETTEMBRE 
Palermo - Perugia 
Bari - Verona 
Riposa: Florentine 
V GIORNATA 23 SETTEMBRE 
Florentine • Perugia 
Verona • Palermo 
Riposa: Bari 

QUARTO GIRONE 
I GIORNATA 29 AGOSTO 
Inter • Catania 
Sampdoria • Como 
Riposa: Parma 
I I GIORNATA 2 SETTEMBRE 
Parma - Catania 
Como • Inter 
Riposa: Sampdoria 
I I I GIORNATA 9 SETTEMBRE 
Sampdoria - Inter 
Como - Parma 
Riposa: Catania 
IV GIORNATA 16 SETTEMBRE 
Catania • Como 
Parma - Sampdoria 
Riposa: Infer 
V GIORNATA 23 SETTEMBRE 
Inter - Parma 
Catania - Sampdoria 
Riposa: Como 

QUINTO GIRONE 
I GIORNATA 29 AGOSTO 
Reggina - Torino 
Ternana - Cesena 
Riposa: Catanzaro 
I I GIORNATA 2 SETTEMBRE 
Torino - Ternana 
Cesena - Catanzaro 
Riposa: Reggina 
I I I GIORNATA 9 SETTEMBRE 
Torino • Cesena 
Catanzaro • Reggina 
Riposa: Ternana 
IV GIORNATA 16 SETTEMBRE 
Ternana - Catanzaro 
Cesena - Reggina 
Riposa: Torino 
V GIORNATA 23 SETTEMBRE 
Catanzaro - Torino 
Reggina - Ternana 
Riposa: Cesena 

SESTC GIRONE 
I GIORNATA 29 AGOSTO 
Napoli • Reggiana 
Bologna - Genoa 
Riposa: Avellino 
I I GIORNATA 2 SETTEMBRE 
Napoli • Bologna 
Avellino - Reggiana 
Riposa: Genoa 
I I GIORNATA 9 SETTEMBRE 
Avellino • Napoli 
Reggiana Genoa 
Riposa: Bologna 
IV GIORNATA H SETTEMBRE 
Genoa • Napoli 
Bologna - Avellino 
Riposa: Reggiana 
V GIORNATA 23 SETTEMBRE 
Reggiana • Bologna 
Genoa - Avellino 
Riposa: Napoli 

SETTIMO GIRONE 
I GIORNATA 29 AGOSTO 
Lanerossi - Atalanta 
Taranfo • Cagliari 
Riposa: Brindisi 
I I GIORNATA 2 SETTEMBRE 
Brindisi • Lanerossi 
Atalanta Taranfo 
Riposa: Cagliari 
i l l G I * W « T a 9 SETTEMBRE 
Caqliari • Brindisi 
Lanerossi Taranfo 
Riposa: Atalanta. 
IV GIORNATA 16 SETTEMBRE 
Taranto • Brindisi 
A'alanta • Cagliari 
Riposa: Lanerossi 
V GIORNATA 23 SETTEMBRE 
Cagliari • Lanerossi 
Brindisi - Atalanta 
Riposa: Taranto 

la presa. Gli statunitensi pro-
cedono al piccolo trotto. salu-
tano la folia, passano il quarto 
chilometro in 10'59"7 e conclu-
dono quasi accoppiati per tutto 
il rettilineo e sul filo di lana 
in 13'44"2. Vince comunque 
Geis; Buerkle viene accreditato 
per lo stesso tempo. Terzo To
masini che ha ceduto molto nel
la parte finale in 14'2"; quarto 
Zarcone 14'20"4. 

100 METRI AD OSTACOLI 
FEMMINILI: La Johnson una 
longilinea biondissima straccia 
tutte in 13"19. dietro a lei la 
connazionale Lansky in 13**68; 
terza Ongar in 13**82; quarta 
Battaglia 14"08. 

METRI 800 MASCHILE: £' 
certamente la gara piu attesa 
della serata; lo stadio poco dopo 
il colpo di pistola e tutto un 
boato; conduce Hilton che ai 
duecento segna 26"3 e ai quat
trocento 52"5. Alia campana le 
posizioni sono le seguenti: Hil
ton: Fiasconaro; Wohlhuter. leg-
germente staccato Riga. A meta 
circa del rettilineo opposto Fia
sconaro ha un allungo formida-
bite e si porta in testa ed acqui-
sta anzi un paio di metri di 
vantaggio su Hilton. Ma ecco 
entrare in azione Wohlhuter che 
si mette nella scia di Fiasco
naro. La curva non vede varia-
zioni nelle posizioni; sulla retta 
finale sbuca al primo posto an-
cora Fiasconaro e lo stadio sem-
bra crollare sotto gli applausi. 
Ma che e che non e Fiasconaro 
agli ottanta metri allarga leg-
germente e Wohlhuter tenta di 
insinuarsi alia corda. Fiasco
naro lo chiude. Wohlhuter ha 
uno scatto verso destra, sembra 
addirittura che un ginocchio gli 
ceda ma si riprende immedia-
tamente. si mette alia caccia di 
Fiasconaro e a dir la verita 
vince poi sul traguardo e a 
mani basse. La delusione fra 
il pubblico e grossa. L'annuncia-
tore Rossi ammutolisce. La 
classifica e questa: 1) Wohlhu
ter 1*45"3 (un tempo di media 
importanza mondiale): 2) Fia
sconaro 1*45"8; 3) Hilton 1*48"7; 
4) Riga T50"2. 

METRI 200 FEMMINILI: 
Mentre assai netta si rivela la 
superiorita della Thompson che 
prende il comando delle opera-
zioni gia in curva assai bella 
risulta la gara della Nappi che 
sul rettilineo tenta di diminuire 
il vistoso distacco. Discreta an
che la gara della Carli; questa 
la classifica: 1) Thompson (Usa) 
23"3; 2) Nappi (I) 23*8: 3) Car
li (I) 24"2: 4) Fitzgerald (Usa) 
24*3. 

LANCIO DEL DISCO FEM
MINILE: Ci troviamo di fronte 
a una clamorosa doppietta delle 
italiane. La Scaglia davanti al 
suo pubblico ottiene anche il pri-
mato personale lanciando il di
sco a metri 50 esatti; 2) Fan-
cello (I) 4836: anche la Fan-
cello e di Torino: 3) Driscoll 
(Usa) 46.78; 4) Turner (Usa) 
43.18. 

METRI 111 AD OSTACOLI: 
Niente da fare contro gli sta
tunitensi. anzi Liani si scom-
pone davanti alia quinta bar-
riera e terminera al piccolo 
trotto. Questa la classifica: 1) 
Foster (Usa) 13"5: 2) White 
(Usa) 13*5: 3) Buttari (I) 1.T8: 
4) Liani (I) 14"4. probabilmen-
tc il suo tempo pcggiorc del-
I'ultimo triennio. 

METRI 2ff MASCHILI: Un 
altro momento di tcnsione nello 
stadio sono alia partenza i con 
correnti ai metri 200. Lo stadio 
si fa silenzioso il mossiere spa-
ra il suo colpo e via. In curva 
Mennea tienc abbastanza bene 
e si ha I'impressl.fle. ma sola-
mente i'impressione. che possa 
tenere a bada gli scatenati sta
tunitensi. All'uscita sulla retta 
finale si ha il poderoso attacco 
del negro americano Williams 
che in una ventina di metri met
te suite ginocchia il nostro atle-
la AH'arrivo: 1) Williams (Usa) 
20**4: 2) Mennea (T) 20"5 fpotra 
cosi ronsolarsi con it proprio 
primato delta staginne): 3) Lulz 
(U«a) 20*6: 4) Benedetti (I) 
20"8 

SALTO CON L'ASTA: n rien 
tro di Dionisi non ha coinciso 
con un suo ritorno alia massi-
ma efficienza; il gardesano, 
dopo aver superato una prima 
volta i 5 metri fuori tempo mis-
•into ba dovuto ripetara per tra 

volte per poter nuovamente su-
perare questa altezza. A 5.10 
pero egli. dopo un primo salto, 
ha dovuto ritirarsi per essersi 
fratturato le due dita della ma-
no destra. 

Facile quindi la vittoria di 
Cotton (Usa) con metri 5.30; 
2) Diaz (Usa) 5.10: 3) Dionisi 
(I) metri 5; Fraquelli, non a-

vendo superato i 4.80. misura 
dell'inizio della gara, non e 
stato classificato. 

SALTO IN ALTO FEMMINI
LE: Ed eccoci ad un'altra bril-
lante vittoria delle nostre don-
ne le quali stanno dimostrando 
di essere piu forti dei colleghi 
maschi. Sara Simeoni saltando 
metri 1,80 ha vinto nettamente; 

Prevista una grossa punizione 

Cereser e Agroppi 
messi fuori rosa? 
Benefti: « Nessun contrasto con Buticchi » 

Dalla nostra redazione 
TORINO. 18. 

Se II president© del Torino, 
Pianelli, tiene duro Cereser ed 
Agroppi rischiano grosso. Chi 
ha avuto la ventura di ascol-
tare lo sfogo di Pianelli, dopo 
le accuse formulate dai due-
granata contro la societa., ri-
ferisce di punizioni «esem-
plari». Pianelli (sicuramente 
poi si calmera, visto che e 
prossimo a diventare nonno) 
e disposto a tener fermi Ce
reser ed Agroppi e bloccarli 
al minimo di stipendio. 

I due sono andati in crisi 
sapendosi oggetto di una trat-
tativa: Cereser con il Cesena 
e Agroppi con 11 Genoa, due 
matricole neopromosse. Sareb-
be stata la stessa cosa se i due 
fossero stati richiesti dal Mi
lan o dall'Inter? Per noi que
sto e l'unico problema vero. 
Siamo disposti a difendere un 
giocatore che per attaccamen-
to ai colori della sua squadra 
recalcitra di fronte a qualsia-
si trasferimento. Se invece le 
lamentele sono a senso unico 
allora bisogna dire al giocatore 
che per rivoluzionare il mon-
do del calcio prima bisogna 
sapersi organizzare, sapere 
quello che si vuole, conoscere 
1 diritti e i doveri dei calcia-
tori professionisti. Rimane 
sempre il fascino del gesto 
isolato (ognuno e padrone dei 
suoi gesti) che pud anche es
sere compreso, ma non difeso. 
Se le minacce nei confront! 
dei giovani rincalzi che sof-
fiano sul collo degli anziani 
sono state profferite, Giagnoni 
ha ragione di lamentarsi. 

Al punto attuale qual e la 
situazione? I due non sono 
stati convocati per il reduno 
del 26 luglio e ancora non s! 
conoscono le decisioni che ver-
ranno assunte congiuntamen-
te dalla societa e dall'allena-
tore. 

n. p. 
• • • 

BOLZANO. 18. 
Romeo Benetti ha smentito 

oggi a Bolzano le voci di un 
suo disaccordo con il presi
dente del Milan. Buticchi. 

Di ritorno da Abano. il cal-
ciatore ha appreso dai gior-

Stamone i funeral! 
di Savino Resta 
E* deoeduto al Policlinico 

di Roma Savino Resta, ex ma-
ratoneta. I funeral! avranno 
luogo stamane alle 7,30 con 
partenza dalla camera mor-
tuaria del Policlinico. 

Resta era nato a Corato nel 
1910. A parti re dal 193) Inizio 
la sua carriera atletica aggiu-
dicandosi fra l'altro il prima
to deU'ora che tolse al deten-
tore, il leggendario Dorando 
Petri. Pu campione Italiano 
di maratonlna e VUIK innu-
merevoli gare restando sulla 
breccia sirto al 1945. 

Al famlllarl I« pito s«nUte 
condoBllanai d*UTJnlU, 

nali, che egli avrebbe chiesto 
a Buticchi «gli stessi com-
pensi di Rivera». 

«E' semplicemente falso — 
ha detto — non ho mai pre-
teso niente di piu di cib che 
merito. E' vero che non ho 
firmato ancora il contratto, 
ma non sono il solo. In ago-
sto lo faro e non ci saranno 
sicuramente dif/icolta percM 
sono sempre stato in buoni 
rapporti con il presidente, 
almeno per quanto mi ri-
guarda ». 

2) Moller (Usa) 1.73; 3) Fre
derick (Usa) 1,65; 4) Casadei 
(I) 1.60. 

METRI 3000 CON SIEPI: E' 
la gara che ci da almeno la 
piccola soddisfazione di un nuo-
vo primato italiano. 

II modulo e assai lineare La 
Mantia, numero due degli ita-
liani e staccato poco oltre i 
1500 metri, II terzetto composto 
dai fratelli Brown e dal nostro 
Fava veleggia insieme fino al 
suono della campana. A questo 
punto Barry Brown sferra il suo 
attacco e il nostro Fava gli si 
attacca alle costole. Al salto 
del fossato la situazione appare 
ancora incerta e ancora incerla 
6 anche all'ultimo ostacolo col-
locato a 80 metri dall'arrivo. 
Superato l'ostacolo Barry Brown 
ha uno scatto deciso e vince 
la competizione in 8'31"8; 2) 
Fava (Italia) 8'32"2 nuovo pri
mato italiano. il primato prece-
dente apparteneva alio stesso 
atleta: 3) Dog Brown (Usa) 
8'35"2: 4) La Mantia (I) 9'1"6. 

800 METRI FEMMIN IL I : 
Competizione che potrebbe rega-
larci un'altra vittoria del set-
tore femminile. La gara e co-
mandata quasi in continuazione 
dalla Koenig la quale passa ai 
400 metri in 1*02". Nella curva 
finale la Pigni tenta disperata-
mente di superare la Koenig ma 
viaggia in seconda e a volte in 
terza corsia. Come al solito la 
nostra atleta regala metri su 
metri alle avversarie. Sul retti
lineo finale la piu grossa delle 
sorprese: la ragazzina quattor-
dicenne Decker dalla lunga coda 
di cavallo ha uno spunto viva-
cissimo. corpo teso in avanli 
quasi a cadere. lo stile con il 
quale le ragazzine corrono al 
parco, e supera tutte le piu 
anziane avversarie per vincere 
in 2*3**88: 2) Koenig (Usa) 
2*4**6: 3) Pieni (I) 2,4*7: 4) 
Dorio (I) 2'5"9. 

SALTO TRIPLO: Nulla da fa
re per i nostri atleti che si 
mantengono sul loro normale 
rendimento. Al secondo salto il 
negro statunitense Tiff dalla 
grossa cotonatura balza a 16,56 
per vincere poi la gara con que
sta misura. Secondo Butts (Usa) 
16.05. terzo Moretti (I) 15,33; 
quarto Mazzuccato (I) 15.15. 

LANCIO DEL DISCO MASCHI
LE — Powell il favorito sor-
prende tutti con un lancio di 
64.30 al secondo tentativo. Si
meon non si scoraggia e insegue 
disperata mente ottenendo al
l'ultimo lancio 61.98, in sostanza 
il veneto e rimasto sul suo ren
dimento normale. Terzo e Wil-
kins (USA) 60.90. quarto De Vin-
centiis (It.) 60.84. Siamo alle ul-
time battute. Si corrono le staf-
fette dei metri 400 per 4; prima 
quclla femminile e poi quella 
maschile. Gli USA colgono due 
vittorie rispettivamente con il 
tempo di 3'37"8 nel settore fem
minile e 3'4"9 nel settore ma
schile. Per l'ltalia i tempi sono 
3*43" per le femmine, 3'9"5 per 
i maschi. 

II punteggio finale e stato il 
seguente: per la parte maschi
le: USA punti 143, Italia pun-
ti 78; per la parte femminile 
USA 84. Italia 49. In sostanza 
hanno reso meglio le ragazze 
che hanno ottenuto tre vittorie 
con la Pigni nei 1500 metri. con 
la Simeoni nel salto in alto e 
con la Scaglia nel lancio del 
disco. 

Bruno Bonomelli 

Oggi di scena l'atletica 
al Villaggio Olimpico 
La partecipazione e aperta a tutti - Nel calcio vittorie del 
« Settecamini» e del « G. S. Bravetta » - Nel tennis domi-
nano le « racchette » della Fifta-Cgil - La 4 km. di marcia 

Con le gare di atletica in programma per 
oggi alle ore 17 le manifestazioni sportive 
del «Festival* arrivano all'interno del Vil
laggio Olimpico. I Cruppi sportivi di Frascati. 
della «Roma 6». di Lavinio. del Cus Roma 
e dell'UISP di Roma, oltre ai giovanissimi 
che singolarmente hanno aderito all'iniziativa 
avranno modo di impegnarsi nelle diverse 
speciality in programma lungo i viali del 
festival. Oltre alle gare veloci (80 metri ma-
schili e femminili), al salto in alto ed al 
lancio del peso, sono in programma la gara 
dei 4 km. di marcia e la staffetta 4 x 80. 

Anche se l'iniziativa ha un carattere di 
propaganda ed intende dimostrare che nei 
confronti dell'atletica leggera non e'e an
cora una scelta popolare (pochi gli impianti 
e solo in alcune zone privilegiate) questo 
appuntamento con l'atletica vuole essere un 
momento di incontro tra i giovani, proprio 
per le strade in una * isola di gioco» che 
sara opportuno proporre all'interno delle iso-
le pedonali. 

Certo la gara di marcia dei 4 km. ripro-
pone tutta una tradizione popolare che a 
Roma ha sempre avuto larghi consensi e che 
soltanto il fitto e stancante traffico ha finito 
per disperdere. Con i giovani protagonisti nei 
tornei di calcio, di tennis e delle gare di 
atletica leggera lo sporl entra nel festival 
in maniera attiva che avra modo di svilup 
parsi nel corso di questo lungo momento 
d'incontro dei lavoratori romani. 

Alle gare di atletica possono partecrpare 
tutti i ragazzi; le iscrizioni si ricevono pri
ma delle gare. 

Nel torneo di tennis si sono svolte ieri 
le fasi eliminatorie del « doppio» che hanno 

Diboftito sullo sport 
Alle ore 19 e in programma, indetto dalla 

Federazione giovanile comunista e presie-
duto da Dario Cossutta, un dibattito sul 
tema: < Lo sport per chi e per che cosa >. 
V i parteciperanno tra gli altri Gluliano Pra-
sca, presidente dell'UISP di Roma, e Alfredo 
Dondi, giornalista d! « Paese Sera ». 

qualificato le coppie Varacalli-D'Orazi a 
Verdecchi-Mazzalupi. Oggi avranno luogo le 
qualificazioni per il singolo dove le «rac
chette » della FIFTA-CGIL hanno serie pos
sibility di arrivare in finale e disputare cosl 
<r in casa > la Coppa dell'Unita. 

Le partite di calcio, seguite da numerosi 
giovani e molti adulti, si svolgono sui campi 
del Villaggio Olimpico ed hanno impegnato 
ieri la categoria amatori. La «Settecamini» 
ha vinto netto contro la squadra del Santa 
Maria delle Mole per 2 a 0. Punteggio nu-
trito per il G. S. Bravetta che ha superato 
per 5-1 la squadra della Tripolina. 

I giovanissimi sono impegnati questo po-
meriggio nei quarti di finale. 

II programma 
OGGI 

Ore 17 - Fasi eliminatorie dei tornei di cal
cio e tennis. 

Ore 17 - Gare dl atletica per ragazze e ra
gazzi lungo i viali del Villaggio Olimpico 
- ragazze (nate 1959 60-61-62): m. 80 piani 
- salto in alto - lancio del peso kg. 3 - staf
fetta 4x80; ragazzi (nati 1959-60-61): m. 80 
piani - salto in alto - lancio del peso kg. 3 
- staffetta 4 x 80 - marcia km. 4. 

DOMANI 
Ore 17 - Fasi eliminatorie del tornei di cal

cio e tennis, 

SABATO 
Ore 9 - Gara di nuoto per bambini presso 
la piscina dello stadio Flaminio. 

Ore 18 - Gara podistica di massa « Corri per 
II verde > su circuito Interno all'area del 
Festival. 

Ore 18 - Finale del torneo di calcio (campi 
sportivi del Villaggio Olimpico). 

Ore 18 - Finale del torneo di tennis sui 
campi adiacenti II Villaggio Olimpico. 

DOMENICA 
Ore 9 - Gara ciclistica per cicloamatori tu 

percorso interno all'area del Festival. 
Ore 11 - Gara di pattinaggio di massa su 

circuito interno all'area del Festival. 

La formazione della Polisportiva Magliana impegnata nei «quar t i » del torneo calci-
stico per la Coppa dell'Unita 

Drammatico finale nell'ottava lappa deH'« Avenir » 

Grave caduta di Baronchelli 
al piccolo Tour Sportflash 

Motociclisti italiani per G.P. Svezia 
# I motociclisti Italian! che baiino chiesto ed ottenuto il nulla est* 
federal* per partecipare al C. P. di Svezia, decima prova del cam-
pionato mondial* della velocita, in programma ad Anderstorp sabato 
# domenica sono i aeguenti: Agostini (MV 350 • 500); Bmcia-
rini (Malanca 50 e 125); Grazzctti (MZ 250 • 350); lanarini 
(Maico 50 • 125 Pionticd 250); Lnsaardi (Villa 50 * Yamaha 125); 
Mandracd (Suzuki 500); Gallina (Yamaha 250 • Paton 500); 
Rinavdo (Yamaha 125). 

Stan Smith eliminato a Longwood 
# L'americano Stan Smith, ana dafkt piu famosa racchette del 
mando, « stato eliminato clamorosanMnt* nelle prim* fasi del tom*o 
uioUwionistico di Longwood da Jimmy Connor* ch* In ha battuto 
In dm ait (C-3 6-3). 

In TV la Tris di San Siro 
• La TV trasmettera domani dainpoodromo di San Siro trotto 
In Milano, la telecronaca dh-etta del Prcmio Oualto corse « Tris > 
delta settimana. (Secondo canal*, or* 23,05). 

I tennisti USA per la Coppa Davis 
• Cinqu* giocatori, tra i quali Stan Smith, tono stati selezionati, 
dal capitano-non giacatora • selczionatore. Dennis Ralston, per la 
•quadra degli Stati Uniti di Coppa DaTis. Essi atfronteranno il Cil* 
n*lla final* d«lla rona americana della manifestation*, che si dispu-
teri dal 3 al 5 agosto a North Littl* Rock (Arkansas). Smith ha 
eccettato « con gioia » la selexione. Gli aini giocatori statunitensi 
•one; Erik Van Dillen, Tom Gorman • Harold Solomon. Com* ri-
•erva • stato convocato Dick Stockton. 

L'azzurro ferito al ginocchio e in altre parti del corpo — II medico pensa 
che possa continuare la corsa ma Ricci si riserva di decidere stamane 

Nostro senrizio 
BORDEAUX. 18 

Brivido. anzi quasi dramma 
al piccolo Tour. Quando man-
cavano poco piu di venti chi
lometri alia conclusione della 
ottava tappa. il cleader* della 
classifica Gianbattista Baron
chelli e caduto insieme ad altri 
corridori fra i quali il fratello 
Gaetano e il compagno di squa
dra Pala. La maglia gialla s'e 
rialzata dolorante. e rientrata 
nel gruppo ed e giunta al tra
guardo dove ha vinto. con un 
lieve distacco. 5". il lussembur-
ghese Kirchen. 

Ncssuna novita in classifica: 
nonostante il rovinoso capitom-
bolo. G.B. Baronchelli conscna 
il primato con lo stesso van
taggio di ieri (4*58"). ma le sue 
condizioni, pur essendo meno 
gravi di quanto apparivano in 
un primo momento, destano 

preoccupazioni. II ragazzo ha ri-
porta to fente all'anca sinistra. 
al ginocchio e alia testa: le 
radiografie hanno escluso lesioni 
e fratture. il taglio al ginocchio 
non e molto profondo e 0 me
dico di corsa ha dichiarato: 
cSono ottimista sul conto di 
Baronchelli. Ritengo che domat-
tina sara in grado di continuare 
la gara ». 

II C.T. Mario Ricci. preso at-
to del responso delle radiogra
fie, ha tirato un sospiro di sol-
lievo. non senza pero osservare: 
«La botta e seria. bisogna ve-
dere come Gianbatti«ta passera 
la notte. II ginocchio potrebbe 
gonfiare. e allora saranno guai. 
E* chiaro che lo lasceremo par-
tire solo se le sue condizioni 
saranno giudicate buone s. 

Nella sua camera d'albergo, 
lo sfortunato Baronchelli ha com-
mentato: cAl punto in cui e 
arrivata la corsa sarebbe vera 

Campioiuls Marftoni 
TRA RfCCIONE E CATTOUCA 
Domentca 22 luglio. ore 16 

Lire 3.000 

Campionato Marlboro 
r TROFEO TEXACO 
con FTTTIPALDI PETERSON MB ADAMICH 
Vtntrdi 20 • Prova uff icl«N L.1O0O 
Sabato 21 • Prova ufffelaR • gara L.ISOO 

ItEXACO] 

RWlMKMinGlenn«H«nil 

jella se fossi costrelto ad ab-
bandonare. Ho un vantaggio no-
tevole e sono piu che intensio-
nato a difendere le mie possibi
lity di successo finale. Non e'e 
niente di rotto, niente di leso, 
pero av\erto dolori dappertutto. 
Spero di riposare, spero di non 
dover lamentare complicazioni. 
impedimenti. Sono disposto a 
stringere i denti, a soffrire...». 

Baronchelli ha poi spiegato il 
motivo della caduta. «Ero in 
testa al plotone. mi sono tro-
vato la strada sbarrata da un 
corridore che aveva forato e 
non lio potuto cvitare l'urto. 
Zoppicavo e hanno dovuto aiu-
tarmi per rimontare in sella. 
E* stata dura riprendere la f ila 
e non perdere terreno nei con
front! dei rivaliv 

Auguri a Gianbattista. al ra
gazzo che sin qui e stato il do-
minatore del Tour-baby e che 
merita il trionfo di Parigi. E 
il Tour maggiore? II Tour gran-
de presentava oggi due fran'o-
ni: la prima ha registrato una 
conclusione in volata nella quale 
ha avuto la meglio il belga Go» 
defroot a spese di Esclassan e 
Ducreux. e nella seconda s'e 
imposto il portoghese Agostinho. 
Da notare che la seconda prova 
era a cronometro. una breve 
cronometro (km. 12.400) sul cir
cuito di Bordeaux, e il successo 
di Agostinho. in verita. e piut-
tosto sorprendente. 

Agostinho ha battuto Thevenet 
di un soffio 1". Terzo Zoetemelk 
a 3", quarto Ocana a 27". Tht-
venct c ora secondo in classifica 
a spese di Fuente. mentre Ocana 
conserva il suo grosso margine. 

J. P. FraccMa 
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La tariffa e molto piu alta del costo del servizio 

LA BOLLETTA DEL TELEFONO 
INCLUDE UNA TASSA OCCULTA 

II bilancio 1972: 89 miliardi di introiti in piu (I'abbonato medio e passato 
da 83 a 89 mila lire) e profitti in forte aumento prima ancora che vengano ap-
plicati i rincari - La incredibile beffa delle « spiegazioni»sulTuso del Telefax 

Maggioranza dc e Partito nazionale non rinuneiano alia politica dell'awentura 

Chi favorisce e alimenta in Cile 
le spinte verso la guerra civile 

Posifiva risposta del Partito comunisla all' appello delta Chiesa cilena contro la guerra civile, in una dichiarazione di Corvalan • L'occupazione 
delle fabbriche, indice delta mobilitazione dei lavoratori, costituisce un forte baluardo contro queste manovre ed esprime I'unita della classe operaia 

La nuova bolletta del te-
lefono, in cui e Iscritto in 
pieno il rincaro deciso nel 
1972, unisce al danno la bef
fa sotto forma di un elegan
te stampato in cui si spie-
ga al caro utente che e inu
tile si preoccupi dell'esattez-
za del conto, tanto e un po" 
difficile possa controllarlo. 
Nello stesso tempo la SIP 
diffondeva in 150 mila copie 
una sua nuova rivLsta, 66 ima
gine lucide e colorate, desti* 
nate a mlgliorare « l'immagi-
ne» della societa presso il 
pubblico. Questa offensiva car-
tacea ha forse la sua spiega-
zlone nelle cifre dell'ultimo 
bilancio (le quali dimostra-
no che la KIP disponeva di 
amplissimi profitti gia pri-

Iniziative 
parlamentari 
del PCI per 
una nuova 

politica estera 

Per iniziativa di alcuni se-
natori comunisti (fra cui Ca-
lamandrei, Adamoli, D'Ange-
losante, Di Benedetto. Pira-
stu, Albarello) sono state pre-
sentate al ministro degli este-
ri, Moro, una serie di interro-
gazioni perche U nuovo go-
verno faccia conoscere la sua 
posizione « nei rapporti con il 
Portogallo, sia sul piano bila-
terale sia nell'ambito e negli 
organism! dell'Alleanza atlan-
tica». partendo «dalle noti
zie ampiamente e irrefutabll-
mente documentate sui mas-
sacri e sulle efferatezze per
petrate nel Mozambico dal 
colonialismo portoghese ». 

Proprlo ieri abbiamo rlpor-
tato le sconvolgenti testimo-
nianze del venerabile Thich 
Vien Hao della Chiesa unlfi-
cata buddista e della signori-
na Le Thix Do fatte nel corso 
di una conferenza stampa a 
Roma sulle torture da essi 
subite nelle carceri di Thieu 
per oltre quattro anni prima 
di essere liberati e consegna-
ti al GRP. Ebbene. partendo 
da queste ed altre testimo
nialize. gH interroganti chie-
dono al governo «se. avva-
lendosl del rapporto diploma
t i c esistente con rammlni-
strazione di Saigon, non ri-
tenga di dover e di poter util-
mente sollecitare. per ragioni 
umanitarie e nell'interesse 
dell'attuazione degli accordi di 
pace per il Vietnam, il rila-
scio di tutti i prigionieri po
litic! che ancora risultano de-
tenuti in gran numero nelle 
carceri e nei campi di con-
centramento saigonesi». 

Inoltre, proprio partendo 
dagli accordi di pace per il 
Vietnam del 27 gennaio 1973 
secondo cui nel Vietanm del 
Sud. fino alia formazione di 
un Consiglio di riconciliazione 
nazionale e alia tenuta di ele-
zioni generali libere e demo-
cratiche. esistono due ammi-
nistrazioni (quella di Saigon e 
il Governo Rivoluzionario 
Prowisorio), gli interroganti 
sol'ecitano il nuovo governo a 
far conoscere «con quali ui-
tendimenti politici e misure 
diplomatiche intenda far cor-
rispondere i contatti interna-
zionali al principio» sopra 
enunciate 

II Medio Oriente, come e 
noto, continua ad essere una 
zona a calda ». Ebbene, anche 
In rapporto a questo proble-
ma, i senatori comunisti desi-
derano sapere se il nuovo go
verno intenda « promuovere 
un contributo dell'Italia alia 
ricerca nel Medio Oriente di 
una soluzione di pace che. nel 
rispetto dei deliberati del-
l'ONU e dei legittimi interessi 
di tutti gli Stati di quell area. 
garantisca i diritti dei popoli 
arabi ed in pri mo luogo del 
popolo palest inese ». 

Nello spin to di quel profi-
cuo dialogo gia avviato ad 
Helsinki, i senatori comunisti 
sollecitano il nuovo governo a 
far conoscere i suoi « mtendi-
menti» circa «il modo di as-
sicurare da parte italiana una 
partedpazione ed un contribu
to adeguati alio sviluppo delle 
trattative di Vienna per la ri-
duzione delle forze in Euro-
pa ». II governo viene, con-
temporaneamente. invitato a 
procedere a quella «ratifica 
del trattato contro la prolife 
razione delle armi nuclean, 
finora e Iungamente ritarda-
ta da parte italiana ». 
• Inline, gli interroganti ch;e-
dono al nuovo governo di pre-
cisare le iniziative che ritenga 
promuovere nei confronti del 
regime di Atene. « sia sul pia 
no bilaterale sia nell'ambito 
e negli organismi deH'allean-
za atlantica come nell'ambito 
di associazione con la CEE 
sia nei confronti dellle attivi
ta dei rappresentanti ufficiali 
e degli emissari di quel regi
me in Italia* In particolare 
6i sottolinea «la sempre piu 
estesa persecuzione che il fa 
sclsmo greco conduce nei con
fronti di tutti i suoi opposi 
tori» e si richiama I'attenzio-
• e sui a sempre piu prova-
ti collegamenti di quel regi
me con gruppl di ispi razione 
ftMCista nel nostra paese*. 

ma del rincaro e che que
sto crea una situazione di so-
vraprofittl). e una mossa tipi-
ca che crea l'inflazione anti-
cipando l'aumento degli altri 
prezzi e alimentandolo. 

Le relazioni del bilancio al 
31 dicembre 1972, rese note 
in questi giorni, mostrano 
che la questione della chia-
rezza dei contl SIP non e 
un problema di Teletax. An
che in questa sede rlstrettis-
sima la direzione della socie
ta nega un'informazione pre-
cisa sui risultati. C'e 1'introi-
to del 1972 ~ per 678 miliar
di di lire — ma non viene 
esposto il confronto col 1971 
(580 miliardi), forse per evi-
tare di most rare con chiarez-
za che in un solo anno c'e 
stato un aumento di 98 mi
liardi di lire. Quanto ha in-
ciso questo maggiore introi-
to sugli abbonati? Anche di 
questo non c'e documentazio-
ne. Si dice: introiti piii 17r'c: 
apparecchi piu 10%; telefona-
te interurbane piu 8fic,v (e 
quelle urbane?). Se dividia-
mo pero l'introito per il nu
mero degli abbonati abbia
mo che la spesa media di cia-
scuno e salita dalle 83 mila 
lire circa del 1971 alle 89 mi
la lire circa del 1972. 

Nessun chiarimento la SIP 
fornisce, sia pure ai pochi 
destinatari del bilancio, sulla 
realta dei costi e degli inve-
stimenti. Gli apparecchi in 
esercizio aumentano al ritmo 
di un milione all'anno e la 
spesa degli utenti pure au-
menta, per cui, fatto eccezio-
nale nell'industria — ma non 
nelle situazioni di monopo-
lio — piii si allarga la scala 
operativa piu ciascuna unita 
di servizio viene a costare al-
1'utente. D'altra parte, la SIP 
dichiara di aver fatto 462 mi
liardi di lire di Investimen-
ti nel 1972 mentre probabil-
mente si tratta in larga mi-
sura di linee e apparecchi 
venduti: quindi di attivita 
commerciali, non di propor-
zionale allargamento della ba
se tecnica del servizio. 

Altro che controllo della 
esattezza della bolletta! La 
SIP ha ottenuto, col prepote-
re che gli proviene dai suoi 
rapporti con le forze politi-
che di govemo, un aumento 
delle tariffe al termine di un 
anno nel quale incrementa le 
riserve (accantonamento di 
profitti) da 95 a 104 miliardi 
di lire, accresce il profitto di-
sponibile per la spartizione 
da 33 a 37 miliardi di lire. 
attua un aumento di capitale 
da 500 a 560 miliardi di lire. 
di cui 15 miliardi per assegna-
zione gratuita. 

Non a caso. nella graduato-
ria dei profitti per settorl. 
quello dei servizi pubblici in 
concessione si trova fra i cin
que (gli altri sono cemento, 
zucchero. automobili. farma-
ci) che Mediobanca situa ai 
posti piu alti. La differenza e 
che nel caso del servizio pub
blico il problema non e di 
struttura economica ma poli
tico. Un servizio, anche per 
la teoria economica borghe-
se, si da in concessione alia 
condizione che la tariffa ri-
sulti proporzionata ai costi ef-
fettivi; ogni maggiorazione e 
iilegale tassazione a favore 
di soggetti privati. prelievo 
forzoso di extraprofitti. Non 
si tratta naturalmente di di-
stinguere fra profitti «giu-
sti» ed ingiusti, ma di porre 
in evidenza una situazione in-
sostenibile anche dal punto 
di vista del mercato capita -
listico. una rendita scanda-
losa. 

Nella SIP ha posizioni di 
comando la finanziaria del-
TIRI per I'elettronica e le te-
lecomunicazioni (Stet). In 
quella sede si e detto. ad 
un certo punto. che i profit
ti SIP potevano servire alia 
causa sacrosanta di sviluppa-
re 1'industria elettronica su 
basi nazionali. Dal program-
ma quinquennale del grup-
po ora apprendiamo che su 
3.260 miliardi di investimen-
ti soltanto 137 sono diretti al-
l'industria manifatturiera. I 
profitti ci sono. il program-
ma di sviluppo dell'elettroni-
ca no. E' una storia molto 
simile a quella di altre bran-
che dell'industria italiana. 

TI 1?TMP ATl?fO HPT I?ITI?TTI U n P**»!Jloniero pakistano ferifo viene portato, da soldati Indian!, 
J..LJ ItAlYlX r& 1. .IVIAS UUL l. U±\l±l. 0 | t r e n c o n f l n e p e r essere consegnato alle autorila sanitarie del 
suo paese. Fino a questo momento I'lndia ha rimpatriato 438 prigionieri di guerra Pakistani che avevano riportato ferlte o 
malattie durante il conflitto 

I lavoratori argentini in difesa delle sedi sindacali 

HANNO SCIOPERATO A CORDOBA 
CONTRO LE AGGRESSIONI ARMATE 
Scontro tra le due ali alFinterno 
chiarazione del Partito comunista 

del movimento peronista •* Una di-
argentino sulle prossime elezioni 

BUENOS AIRES. 18. 
I lavoratori di Cordoba, la 

terza citta argentine, sono see-
si in sciopero per protestare 
contro un'incursione armata 
awenuta prima delfalba nel
la sede centrale del sindacato 
locale. 

Circa 12 mila dipendenti 
dell'Ente argentino per l'elet-
tricita e di una grande fab-
brica di veicoli hanno incro-
ciato le braccia dalle 11 di 
stamane. dopo il violento scon
tro armato dovuto. a quanto 
pare, a contrapposte fazioni 
del sindacato peronista. 

Aggresson non ldentificati 
hanno assalito il sindacato dei 
lavoratori elettrici, aprendo il 
fuoco con armi automatiche. 
Le guardie di sicurezza han
no risposto al fuoco dall'inter-
no. Lo scontro. che si e pro-
tratto per una quarantina di 
minuti. ha causato alcuni dan-
ni aU'edificio mentre mancano 
notizie sul numero dei feriti. 
Dalla polizia, secondo quanto 
hanno nferito alcuni porta-
voce del sindacato, sono stati 
arrestati sette degli aggressor! 
che sono stati, perb, subito 
dopo rilasciati. 

Secondo fonti attendibiii. 
un'altra aggressione e stata 
compiuta da uomini armati 
contro la sede centrale del 
sindacato degli operai degli 
autoveicoli, un altro sindaca
to di sinistra come il primo. 
La sede e stata occupata. ma 
successivamente gli aggressori 
sono fuggiti con diversi ostag-
gi che sono stati, poi. rilascia
ti. Contemporaneamente, alcu
ni ordigni sono stati fatti 
esplodere d-ivanti a tre edifici 
dei sindacati nella citta di 
Mendoza. che si trova a poco 

Duri attacchi di stampa per il caso Watergate 

Diventa «insostenibile » 
la posizione di Nixon 

WASHINGTON, 18 
II rifiuto di Nixon di met-

tere a disposizione della com-
missione senatoriale che sta 
indagando sallo somdalo Wa 
tergate. Ie bobine magnetiche 
con le registrazioni delle sue 
conversazioni con i suoi ex 
collaborator!, sospettati di es
sere coinvolti nello scandalo 
ha suscitato irritazione nel 
mondo politico e nell'opinio-
ne pubblica americana. 

«Se il prosidente non rie-
samina 1A sua istintiva deci-
sione iniziale di trattenere le 
registrazioni». scrive oggi ii 
Wall Street Journal, « egli po-
trebbe rendere piu intensa la 
ineviUbile e irrisolvibile Im-
pressione che egli sia colpe-
vole ». 

aPoco saggia». e stata de-
finita la declsione della Casa 
Biancia dol New York Times, 
secondo il quale «il presiden-

te Nixon si e fatto mettere in 
una pcsizione nericolasamen-
te insostenibile». 

Anche John Kennedy, pri
ma di Nixon, aveva 1'abitudi 
ne di far reeistrare teleforw-
te e colloqui alia Casa Bian-
ca. Lo ha dichiarato Dan Fenn. 
direttore della Biblioteca Ken
nedy nel Massachusetts, il 
quale ha aggiunto di essere 
in possesso di 68 fasce dt dit-
tafono e di 125 nastri magne
tic!. Egli ha detto anche che 
«quasi tutto '.: materiale ri-
guarda question! molto deli
cate di politica estera e di 
difesa nazionale ». 

L'ex detective Anthony Ula-
sewicz ha dichiarato oggi alia 
commissione d'inchiesta di 
aver consegnato all'ex agen-
te della CIA Howard Hunt, 
circa 154 mllA dollar!, per 
comperare il sllenzio dei set
te « spioni» del Watergate. 

piu di 300 chilometri ad 
ovest di Cordoba. 

I combattimenti si sono ve-
rificati mentre le forze di si
nistra del movimento peroni
sta manifestano malcontento a 
Buenos Aires affermando che 
gli elementi moderati del par
tito stanno cercando di porre 
sotto controllo gli atti del 
capo indiscusso del giustiziali-
smo, Juan Peron. Va, anzi, 
osservato che gli scontri sin
dacali minacciano di provoca-
re una grave frattura nel mo
vimento giustizialista. che de-
ve la sua soprawivenza, a 18 
anni di esilio del suo capo, 
proprio ai legami piuttosto 
forti che esso vantava nel 
mondo operaio. 

Gli scontri di Cordoba pon-
gono in contrasto frontale due 
dei piii influenti uomini del 
sindacalismo argentino: Jose 
Rucci e Agustm Tosco: il pri
mo come capo del sindacato 
degli operai dell'acciaio e lea
der riconosciuto della conven-
zione generale dei lavoratori 
(CGT, il sindacato peronista) 
e ritenuto uno degli elementi 
di maggior pe50 che hanno 
determinato le dimiss:oni dal
la Presidenza della Repubblica 
di Hector Gampora per favo-
rire il ritorno di Peron alia 
Presidenza; il secondo. che e 
il capo radicale del sindacato 
degli elettrici di Cordoba, vie
ne ritenuto un personaggio 
eminente dal punto di vista 
politico e mtellettuale. tanto 
da essere influente anche al 
di fuori del movimento sin-
dacale. 

Nel quadra di queste pole-
miche. Bucc: e accusato dai 
suoi oppositori di aver indot-
to il suo collega Raul Lasti-
ri ad assumere la carica di 
presidente prowisorio dando. 
cosi. una colorazione al futu-
ro governo di Peron prima an
cora che questi assuma legal-
mente il potere. 

Intanto. :1 Partito comuni
sta argentino ha pubblicato 
una dichiarazione in relatio
ne alle recenti dimLssiom del 
presidente Campora ed alle 

i imminent: elezioni del nuovo 
1 capo dello Stato. 

Dopo aver premesso che « il 
governo Campora, in un mese 
e mezzo di permanenza a! po
tere. ha adottato una sene di 
misure progressiste in politi
ca interna ed estera » per cui, 
« votando in marzo Campora, 
gli argentini si sono pronun-
ciati in favore dello svolgimen-
to d: radicali (rasformazioni 
nel paese», il Partito comu
nista annuncia che alle pros
sime elezioni presidenziali es
so assumera una «posizione 
positiva» nei confronti della 
candidatura Peron. Nella va-
lutazione deH'attivita del go
vemo Peron i comunisti giudi-
cheranno dai fatti. sastenendo 
tutte le iniziative progres
siste. 

II Partito comunista mette, 
quindi. in guardia ! lavoratori 
contro le forze di destra e rea-
zionane che tentano di elevare 
una barriera sulla strada del 
processo iniziato. II Partito 
comunista chiede alle forze 
progressiste di difendere le 
conquiste rcalizzate e dl raf-
forzare la coeslone e I'unita 
d'azione delle masse popolarl. 

DOPO IL COLPO DI STATO DI MARTEDI' 

Situazione confusa 
nelP Afghanistan 
NUOVA DELHI, 18 

Combattimenti si sarebbero 
svolti a Kabul, la capitale del-
rAfghanistan, dove ieri mat-
tina un settore delle Forze 
annate, capeggiato dall'ex pri
mo ministro Sardar Moham
med Daud, ha deposto il re e 
proclamato la repubblica. Ben-
che la radio afghana continui 
a trasmettere che la situazio
ne nel Paese e calma. fonti 
diplomatiche a Nuova Delhi 
hanno reso noto che l'azione 
militare ha incontrato una 
certa resistenza, soprattutto 
da parte della guardia presi-
denziale comandata dal prin-
cipe Abdul Wali. genera del 
re Zahir. Wali, tuttavia. sa-
rebbe morto nel corso degli 
scontri. 

La situazione nel Paese non 
sembra pero tranquilla. Diver-
si gruppi fedeli al re stanno 

cercando di raccogliere le lo-
ro forze; non si sa pero quale 
possa essere la dimensione di 
una eventuale resistenza ai 
gruppi che hanno assunto il 
potere in nome del rinnova-
mento e dello sviluppo del 
Paese. Tutte le frontaere del-
l'Afghanistan sono chiuse. 
Chiuso al traffico e anche 
Taeroporto della capitale. Si 
segnalano numerosi arresti, 
soprattutto parlamentari, fun-
zionari civili e militari. espo-
nenti religiosi. Dal Pakistan 
si apprende che numerosi pro-
fughi sono riusciti a varcare 
le frontiere ed a raggiungere 
il territorio pakistano. 

In serata radio Kabul ha 
annunciato che Daud e sta
to nominato presidente del
la repubblica, assumendo an
che il dicastero degli esteri e 
della difesa 

Dal nostro corrispondente 
SANTIAGO, 18 

A leggere la stampa dl op-
posizione e ad ascoltare i di-
scorsi del dirigentl della DC 
e del Partito nazionale, il 
complotto organizzato dal mo
vimento fascista « patria e 11-
berta » e l'assalto di sole due 
settimane fa dei carri armati 
del secondo Reggimento al pa-
lazzo presidenziale, sembre-
rebbero mai avvenuti. Cancel-
lato o rldotto a un generico 
cenno quanto realmente av-
venuto, quel giornali e que-
gll uomini politici continuano 
un'ossordante campagna sulla 
minaccia che peserebbe sulle 
istituzioni repubblicane: «l'e-
sercito del popolo » che si sta-
rebbe organlzzando e il « po
tere popolare» sorgente, che 
si appresterebbe a istaurare 
la «dittatura del proletaria
te ». Con l'introduzione e la 
ripetizione tenace di questi 
argomenti puramente propa-
gandistici si vuole oscurare 
la realta e rovesciare l'effet-
tiva dinamica degli avveni-
menti. cosl da permettere al 
presidente della DC, Patrizio 
Aylwin, di farsl avanti come 
capo della maggioranza parla-
mentare d'opposizione preten-
dendo dal governo Allende 
atti che ne garantiscano, ai 
suoi occhi, democraticita e le-
gittimita proprio quando con 
l'assalto a quel governo si e 
tentato di distruggere la de-
mocrazia e la Costituzione. 

II segretario del Partito co
munista, Luis Corvalan ha ri
sposto oggi all'appello del car
d i n a l di Santiago Raul Silva 
Henriquez, per 11 dialogo e 
contro la guerra civile. 

II messaggio delPepiscopato, 
letto dal cardinale il giorno 
della festa della Madonna del 
Carmine, comincia con le pa
role: «Parliamo in un'ora 
drammatica per il Cile: fac-
ciamo un estremo appello per 
evitare la lotta armata tra 
cilenl». 

Nella sua lettera al cardi
nale, Corvalan scrive che «il 
partito comunista da una ri
sposta positiva aH'esortazione 
del comitato permanent* del-
repiscopato cileno diretta al
ia "maggioranza dei cileni che 
hanno fame e sete di giusti-
zia" e che e ispirata al nobile 
proposito di evitare alia no
stra patria una guerra fra-
tricida ». « Lei sa, continua la 
lettera del dlrigente comuni
sta, che dal punto dl vista fi-
losofico non abbiamo le stes-
se idee e in certa misura cio 
si riflette nella concezione con 
la quale ciascuno giudica il 
pericolo menzionato. Pensia-
mo tuttavia che al di sopra 
di tali differenze e possibile 
cercare di ottenere un con
sensu maggioritario che garan
tisca al Cile uno svolgersi de
gli avvenimenti corrisponden
te alle caratteristiche che han
no prevalso nella sua storia. 
Come dice molto bene il do-
cumento deH'Episcopato "la 
volonta di attuare urgenti e 
profondl cambiamenti sociali, 
con diverse concezioni ideolo-
giche, la ritroviamo in ml-
gliaia di fratelli nastri che 
intuitivamente o organizzati 
in fronti sociali e politici di 
governo o di opposizione, aspi-
rano a un Cile nuovo, costrui-
to nel rispetto per ogni esse
re umano". Vostra Eminenza 
abbia piena sicurezza, conclu
de la lettera. che il partito 
comunista continuera facendo 
tutti gli sforzi che sono nel
le sue possibilita per evitare 
al Cile il dramma di una 
guerra civile ». 

L'appello della Chiesa cilena 
e stato conosciuto contempo
raneamente alia conferenza 
stampa (segreta) offerta da 
due dirigenti del movimento 
fascista «patria e Iibertan. 
nella quale e stato annuncia
to che il movimento passava 
alia clandestinita e che ormai 

la parola e alle armi. Signifi-
cativa e la frase nella quale 
si afferma: « Cominciamo oggi 
l'offensiva contro il marxismo 
armato. Non dubitiamo deiia 
capficita delle forze annate di 
eliminare l'estremismo marxi-
sta, ma attualmente il gover
no lega le loro manl e inter-
ferisce in ogni effettiva azlo-
ne di pullziaw. Uno dei due 
dirigenti e quel Thleme, che 
si dette per morto per poi 
riapparire in Argentina come 
capo dl una rete sovversiva 
ai confini del Cile. 

La quasi contemporaneity 
dei due avvenimenti ha per-
messo dl meglio valutare le 
reazionl della stampa e dei 
gruppi di opposizione 3ui due 
opposti esempi di una pro-
spettiva per il paese: quello 
dell'intesa e quello della guer
ra fratricida. In generale, tol-
to il giornale democristiano, 
il maggior rilievo e stato dato 
alia conferenza stampa dei 
due fascisti. E tale preferen-
za e apparsa evidente anche 
nel modo di presentare i due 
opposti fatti usato dal cana-
le televlsivo dell'Unlversita 
cattollca, portavoce in gene-
re delle posizioni complessi-
ve dell'opposizione. Quanto ai 
dirigenti dei partitl dl opposi
zione, si note finora 1'assolu-
to silenzio da parte della dire
zione democristiana, e una di
chiarazione del presidente del 
partito nazionale, che si com-
menta da sola: « Onofre Jarpa 
ha definito l'annuncio dl Thie-
me "ingenuo". Agire nella 
clandestinita si fa ma non si 
dice in modo tanto ingenuo ». 
E in relazione all'appello del 
cardinale Silva il dirigente 
del partito di destra ha affer-
mato che il suo partito sot-
toscrive questo appello perche 
« e positivo che la Chiesa non 
si aggiunga alle posizioni de
gli estremisti, ma comunque 
la migliore maniera di pre-
servare la pace e che il go
verno Allende rispettl la leg-
ge». . 

Chiayezza 
Tra i lavoratori, non sol

tanto fra i simpatizzanti del-
l'UP, ma anche fra molti di 
quell! che hanno votato o fan-
no parte della DC, vi e chla-
rezza sulla gravita e sull'ori-
gine del pericolo. Un centl-
naio di aziende, soprattutto 
nella cintura industriale ' dl 
Santiago, sono occupate dai 
dipendenti dal 29 giugno, e 
si aggiungono a quelle in va-
rio modo sotto controllo del
lo Stato. Per la destra que
sta prova dl forza della clas
se operaia cilena in difesa 
del suo governo e della Co-

Morto 
il sociologo 

francese 
Mallet 

NIMES, 18 
II sociologo e leader della 

sinistra francese Serge Mal
let di 45 anni, § morto ieri 
nelle vicinanze di Nimes in 
un incidente stradale. 

Mallet, membro deimfficio 
politico del PSU, il Partito 
socialista unificato, era redat-
tore del settimanale di sini
stra Le Nouvel Observateur. 

Mallet ha scritto numerosi 
libri e saggi sulla trasforma-
zione delle condizioni e della 
mentalita della classe operaia 
in Francia e ha insegnato al
le universita di Parigi e di 
Montreal. 

stituzione sarebbe la piu evi
dente mpulfestazione di quel 
«potere popolare» che, «so-
stituendosi agli stessl mini-
stri di UP, si preparerebbe 
all'urto con le Forze armate», 
adduoendo questi pretest! si 
insisto nel sollecitare 1 mili
tari affinche perqulslscano le 
fabbriche occupate alia ricer
ca di prove dell'esistenza dl 
formazlonl dell*« eserclto del 
popolo». Evldentemente ci6 
che si cerca e la provocazio-
ne, rincidente che ere! una 
spaccatura tra soldati • lavo
ratori, glustlflchi piu gravi at
ti represslvl e, in difinitlva, 
susclti lo scontro armato tra 
1 cilenl. 

Occupazioni 
Ma le fabbriche occupate, 

se sono del bastioni della le-
slstenza popolare, non lo so
no in senso militare e gli 
occupanti non obbediscono a 
«organizzazionl illegal! mar-
xlste » bensl alia Centrale unl-
ca del lavoratori (CUT), l'or-

ganizzazione sindacale unitarla 
del Cile. La decisione dl por
re sotto controllo l'economia 
del Paese, in caso dl colpo di 
stato, fu presa tre anni fa, 
nel settembre del '70 con il 
voto favorevole della corrente 
democristiana della CUT. Es-
sendosi verificato il caso te-
muto e previsto, quella decl
sione e stata applicata fab-
brlca per fabbrlca con il con-
senso esplicito ed attivo della 
maggioranza dei lavoratori di 
orientamento democristiano. 

Vi e da considerare che 
I'unita alia base e tanto piu 
solida in quanto alcune delle 
occupazioni temporanee si so
no trasformate, per volonta 
dei lavoratori e in considera-
zione del carattere di pubbli
co Interesse di quelle Indu
strie, in requisizioni attuate 
dagli uffici appositi del gover
no: sono cioe entrate a far 
parte deH'area sociale dell'eco-
nomia. 

In generale la combattiva 
presenza dei lavoratori non e 
solo un'affermazione politica, 
ma e anche un appoggio alle 
rivendicazioni sindacali e per 
la soluzione di question! in
terne della vita aziendale. Ai 
violent! attacchi della destra 
che parla di «illegality e vio-
lazioni della proprieta priva-
ta» e alle accuse del presi
dente della DC, Aylwin, sulla 
« volonta totalitaria e intimi-
datoria» espressa dalla mobi
litazione dei lavoratori della 
cintura industriale della ca
pitale, hanno risposto la CUT 
e ieri il governo. 

Figueroa ha detto che il pa-
dronato pud normalizzare ia 
situazione disponendosi alia 
trattativa col governo e al-
1'accettazione di forme di par-
tecipazione e vigilanza dei la
voratori sulla produzione e 
distribuzione (si vogliono im-
pedire speculazioni e merca
to nero). H governo ha deci
so di «incorporare all'area di 
proprieta sociale un gruppo 
di aziende di carattere mono-
polistico», di requisirne al
tre a causa dl denunce com-
provate di sabotaggio e di rap
porti con speculazioni e mer
cato nero, e di affidare alia 
commissione dei casi speciali 
del Ministero del lavoro quel
le fabbriche dove sono in cor
so acuti conflitti sindacali. 
aNell'attuazione di queste mi
sure il govemo utilizzera tut
ti i meccanismi legali vigenti 
cosl come trattative con gli in-
teressatis. Questa la posizio
ne del presidente Allende, del
la CUT e dei partiti dell'UP. 

Guido Vicario 

autostrade 
(Gruppo IRI1 

RELAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
PER L'ESERCIZIO 1972 
SITUAZIONE DELLA RETE AL 30 GIUGNO 1973 

spa 
II traffico sulla rete autostradale IRI e 

aumentato nel 1972, in termini reali, del 
9,5% con increment superiori a quello 
medio in particolare nelle sezioni meri
dional!. Sull'autostrada' del 'Sole — che 
ha sopportato i l 48Vo del traffico avutosi 
sull'intera rete aziendale — l'aumento e 
stato del 7.4% nella tratta Milano-Bolo-
gna (cui ha contribuito in modo sostan-
ziale un incremento del 10% dei merci 
che rappresentano il 28,9% del traffico 
complessivo); del 5.8% sulla Bologna-
Firenze (dove i merci rappresentano i l , 
35% del totale); del 10.2% sulla Firenze-J 
Roma (con un aumento del 10,8% de l ' 
traffico passeggeri); del 12,1% sulla Ro-
ma-Napoli. dovuto ad un aumento del-
1*11.8% dei passeggeri e del 13,4% del
le merci. 
Nella relazione del Consiglio di Ammini-
strazione all'Assemblea degli Azionisti — 
riunitasi il 5 giugno' scorso per I'esame 
del bilancio-1972 — e affermato che ta l i , 
positivi risultati pongono contemporanea-' 
mente la Societa,- in modo piu impegna-' 
tivo di ieri, dinanzi ai problemi di ade-; 
guamento della rete. In realta — accanto; 
alle iniziative gia in corso di attuazione 
per il raddoppio della Miiltedo-Albisola j 
e dei rami di Barra e Capodichino del- ! 
I'autostrada del Sole presso Napoli non-j 
che per I'ampliamento a sei corsie della 
Milano-Bergamo e.della Bologna-Piacen-1 
za — la Societa concess ional e TANAS j 
hanno prospettato I'esigenza di un ade-
guamento e di un allineamento tecnico, j 
secondo un piano organico, di tutta la 
Milano-Napoli. II programma proposto 
pud essere portato a termine non prima 
del 1980: ove non si passasse con solle-
citudlne ai prowedimenti esecutivi, per 
quell'epoca la Milano-Napoli sarebbe in 
crisi in tutta la sua estensione. 
Nella relazione si esprime il parere che 
lo sforzo autostradale sinora sostenuto 
dalla nazione pud essere attenuato, aven-
do ormai la rete assunto la sua fisiono-
mia pressoche definitiva. Si ritiene tut
tavia che, nell'interesse stesso del l'eco
nomia nazionale, non si possa far depe-
rire il patrlmonio autostradale costruito, 

e con esso il servizio pubblico, per man-
canza di allineamento alle esigenze del-
I'utenza ed alio sviluppo- della tecnica. 
Un aspetto del traffico cui la leiazion* 
dedica un'analisi particolare riguarda il 
movimento degli stranieri: fenomeno che 
ha assunto dimensioni rilevanti, dimostra-
te dal fatto che nel 1972 .le vetture este-
re.entrate sulla rete IRI a sud di Milano 
sono state 2 milioni e 300 mila, pari ad 
una media giornaliera di circa 6.300 vei
coli. ' Secondo un'indagine campionaria, 
lincidenza dei veicoli stranieri entrati nel
la rete IRI, rappresenta il 2,5% del totale 
traffico passeggeri e sale al 5% circa 
rispetto ai chilometri perco'rsi: gl i utenti 
stranieri, cioe," percorrono in media un 
tragitto doppio di .quelli italiani." | tre 
quarti del traffico straniero si concentra 
nei mesi di giugno, luglio, agosto e set
tembre e circa la meta nei soli mesi di 
luglio e agosto. 
Nel 1972 la rete autostradale italiana si. 
e accresciuta di oltre 270 Km., raggiun-
gendo un'estensione di oltre 4.600 km. 
Tenendo conto delle opere gia program-
mate, la complessiva estensione della re
te nazionale sale a 6.736 km., di cui il 
68% gia aperto al traffico, il 15% in co-
struzione e il 17% da appaltare. 
La concessione IRI a fine 1972 si eslen-
deva per 2.917,5. km., dei quali 2.300 gia 
in esercizio a fine giugno 1973. Nel 1972 
sono stati realizzati lavori per 125.6 mi
liardi di lire che portano a 1.156 miliardi 
I'investimento complessivo della Societa 
per i lavori realizzati nel corso dei sedici 
anni e mezzo della sua attivita. Nello 
stesso periodo di tempo, la Societa ha 
messo in esercizio, in media, oltre 120 
km. di autostrade all'anno. 
II conto delle spese e degli • introiti del-
I'esercizio 1972 presenta un saldo di 
97,9 miliardi di lire, attribuito al conto 
• costi di costruzione delle autostrade >, 
in base ali'impostazione di bilancio stabi-
lita dalla convenzione di concessione. 
Poiche gli effettivi investimenti sono am* 
montati, come gia detto, a 125,6 miliardi, 
la differenza risulta coperta dal risultato 
positivo lordo di gestione. 

. i n 1. «!*..-** 
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Presentato a Parigi 

Nuovo piano GRP 
per garantire 

la liberta 
nel Sud Vietnam 

Si articola in sette punti - Lon Nol andra negli USA 
Rimpasti nel governo fantoccio della Cambogia 

Crescono I'esecrazione e la protesta per gli eccidi in Mozambico 

PARIGI, 18. 
Alia conferenza inter • sud 

vietnamita che si tiene setti-
manalmente alia Celle-Salnt-
Cloud 11 capo della delegazio-
ne del GRP. Nguyen Van Hieu. 
ha proposto oggl un nuovo 
piano suddivlso in sette pun
ti. e composto dt \entidue ar-
ticoll, alio scopo, come ha det-
to lo stesso ministro del GRP, 
di permettere «alle due par
ti di giungere ad un risultato 
entro il llmlte che si sono fis-
sate, cioe la fine del mese di 
luglio ». 

Le proposte riguardano il 
problema fondamentale delle 
garanzte delle liberta demo-
cratlche nel Vietnam del Sud. 
indispensabili alia soluzione 
politica del problema sud-
vietnamita. 

II delegato di Saigon, Ngu
yen Luu Vien, ha subito re-
spinto il progetto. afferman-
do che si tratta di « una gros-
solatia manovra per far di-
menticare il problema fonda
mentale, quello delle eiezionl 
general i ». Grossolana, In real
ta, appare questa spiegazione 
del saigoniano. Infatti. gli ac-
cordi di Parigi prevedono il 
ristabllimento delle liberta de-
mocratiche come primo passo 
per la soluzione dei problemi 
politic). Le elezloni potranno 
aver luogo, infatti, solo in re
gime di democrazia, che Thieu 
si rifiuta di ristabiilre. 

I sette punti del GRP sono 
indicatl sotto i seguenti tl-
toli: 

1) «principio dell'uguaglian-
za di tutti i cittadini e di tutte 
le organizzazioni e del loro 
diritto alle medesime garan-
zie nell'esercizio delle liberta 
democratiche ». 

2) «Garanzia delle liberta 
Individual!» (sulla cui base il 
GRP chiede che vengano 11-
berati tutti i detenuti civili). 

3) «Garanzia, per i cittadi
ni, del dirittl politic!, della li
berta di residenza e della li
berty dl scegliere il lavoro e 
i mezzi di esistenza». 

4) «Garanzia delle liberty 
di parola, di stampa, di riu-
nione, di organizzazione e di 
attivit& politica ». 

5) a Garanzia delle liberta 
di fede e di culto». 

6) « Garanzia del diritto al
ia propriety privata e della 
liberta d'impresan. 

7) «Clausole general!»: il 
piano stipula nel suo ultimo 
articolo (ce ne sono 22) che 
«qualsiasi politica, qualsiasi 
legislazione, qualsiasi statuto, 
qualsiasi provvedimento.... con-
trario alio spirito e alia let-
tera delle "stipulazioni fon-
damentali" e nullo e deve es-
sere abolito». 

Un accordo sarebbe invece 
stato raggiunto a Saigon dal-
la commissione blpartita GRP-
Saigon, circa lo scambio di 
altri prigionieri. Saigon si e 
impegnata a restituire al GRP 
4.331'detenuti politici e 33 mi-
litari, mentre il GRP mettera 
in liberta 252 civili e 410 mi-
litari. Lo scambio dovrebbe 
concludersi, secondo i termini 
fissati a Parigi, entro 11 28 
luglio. 

• * • 
PHNOM PENH, 13 

II presidente fantoccio di 
Phnom Penh, Lon Nol, avreb-
be finalmente accettato di la* 
sciare la Cambogia e di re-
carsi negli Stat! Uniti per del
le cure mediche che, dato il 
suo stato dl salute, si protrar-
ranno a lungo. Lo annuncia 
11 corrispondente da Phnom 

Colloquio 
a Budapest 
fra Kadar e 
Pham Van Dong 
Dal nostro corrispondente 

BUDAPEST, 18. 
U segretario del POSU, Ja-

nos Kadar, ha ricevuto oggi 
il primo ministro della RDV, 
Phan Van Dong, che guida 
in Ungheria un'importante 
delegazione di partito e di 
governo del Nord Vietnam. 

Ieri nel corso di una gran-
de manifestazione. svoltasi 
nel complesso industriale di 
Csepel, il primo ministro un-
gherese Pock aveva annuncia-
to che il suo Paese rinuncia 
ai crediti verso la RDV rela-
tivi alle fomiture del perio-
do della guerra. Questo ge-
sto e solo un dovere, ha det-
to il primo ministro unghe-
rese, nel momento in cui la 
Repubblica democratica del 
Vietnam inlzia il difficile pe-
riodo della ricostruzione e 
dello sviluppo. «Noi sappia-
mo — ha aggiunto — che la 
tregua non equivale ancora 
alia pace, e quindi necessa-
rio un impegno uiteriore di 
tutte le forze amanti della 
pace per aiutare i fratelli 
vietnamiti e per respingere 
decisamente I tentativi di e-
ludere gli accord! di Parigi». 

Success! vamente aveva 
preso la parola Phan Van 
Dong, salutato da un Inter-
minabile applauso dalle mi
gliaia di lavoratori present!. 

II primo min'stro vietna
mita aveva ribadito che blso-
gna realizzare gli accordi di 
Parigi, nonostante i tentativi 
di violazione della tregua da 
parte degli imperialist ame-
ricani e del regime dl Saigon. 
II popolo vietnamita, ha detto 
tracciando sinteticamente 11 
programma per il futuro, de
ve ancora assolvere a dei 
grand! corapltl: l'ediflcazlone 
del sociallsmo nel Nord, la 
reali2zazione dell'indlpendenza 
e della democrazia nel Sud e 
1'unificazicne graduale del 
ptese mediante trattative. 

gu. b. 

Penh del Washington Post, il 
quale precisa che Lon Nol ha 
«accettato un invito di Ni
xon ». dopo pesantl pressionl 
esercitate dall'inviato del pre
sidente americano, gen. We-
yand. 

L'uscita dalla scena politi
ca cambogiana di Lon Nol 
era gia stata decisa in linea 
di principio un paio dl mesi 
fa. ma poi Lon Nol ci aveva 
ripensato, e alia fine aveva re-
spinto !'« invito» di Nixon. 
Ma non era un invito, era un 
ordine. e Lon Nol alia line 
ha dovuto piegarsi. 

Secondo varle fonti amerl-
cane, questa sarebbe una pri
ma tappa verso il comple-
to accantonamento dell'atLua-
le cricca al potere a Phnora 
Penh da parte degli Stati Uni
ti 1 quail, in prevlslone della 
cessazione dei bombardamen-
ti entro il 15 agosto. vorreb-
bero vedere in sella tiomini 
meno joredltati. II problema 
tuttavia e di dove trovnrii. 

In un'intervista &WAFP. con-
cessa alia vigilia della parten-
za per una visita ufficiale nel-
la Corea popolare, il principe 
Sihanuk ha d'altro canto con-
fermato che, mentre si trova-
va in visita in Mauritania, 
egll propose agli Stat! Uniti 
« una pconciliazione immedia-
ta non appena essi avessero 
posto fine ai bombardamsnti, 
ai loro atti di aggressione e 
a qualsiasi forma di aiuto mi-
litare alle autorita di Phnom 
Penh ». La proposta venne re-
spinta verbalmente dall'amba-
sciatore americano a Nouak
chott. Ora la conclusione di 
un accordo, ha detto, non di-
pende piu da lui personal-
mente, ma dalla reststenza in
terna. 

Nelle ultime ore le forze del 
regime hanno abbandonato 
numerose posizioni presso 
Phnom Penh, al punto che 
500 prigionieri politici «Im
portant! » sono stati trasferitl 
nel centra della capltale. per 
impedirne la liberazione da 
parte del FUNK. 

Intanto, 11 primo ministro 
cambogiano, In Tarn, ha as-
sunto oggi anche l'incaiico di 
ministro deU'interno, ma ha 
rinviato le sostituzioni di altri 
ministri per esitazlone dei 
candidatl ad accettare gli in-
carichi. L'annuncio, secondo 
alcune fonti, e previsto per 
domani. 

Un altro massacro descritto 
da un disertore portoghese 
Intervista alia TV inglese di un ex capitano di Lisbona 

Petizione da Bologna 

L'ltalia 
appoggi 
la lotta 

dell'Africa 
BOLOGNA. 18. 

Nella sala rossa di Palazzo 
d'Accursio ha avulo luogo una 
riunione dei comitati di soli-
dariela anticolonialista della 
regione emiliana. Alia riunio
ne. indetta da) comitato Mo
zambico libero di Bologna, han
no partecipato anche rappre-
sentanti di partiti politici. di 
organizzazioni democratiche ed 
antifasciste della citta e della 
regione. 

E" stato deciso di promuo-
vere una petizione oopolare ri-
volta al presidente del Consi-
glio dei ministri in cui si chie
de al governo italiano: 1) il ri-
conoscimento dei movimenti 
di liberazione nazionale come 
legittimi rappresentanti dei po-
poli dell'Angola. della Guinea-
Bissau e del Mozambico, cosi 
come e avvenuto neH'ambito 
dell'OUA e dell'ONU ed il so-
stegno politico e materiale al
ia loro lotta; 2) l'impegno 
esplicito a sostenere. nell'ambi-
to diplomatico ed alle Nazioni 
Unite, una posizione di condan-
na del regime fascista portoghe
se, dei crimini, della repressio-
ne di cui esso e responsabile; 
3) rifiuto di ogni appoggio di-
retto ed indiretto. economico, 
militare e diplomatico al regi
me portoghese, segnatamente 
nel campo delle forniture mi-
litari e dei finanziamenti. 

AI comitato Mozambico libe
ro sono per\enuti, tra gli altri. 
messaggi di solidarieta e di 
adesione da parte delle ACLI 
di Bologna e della FLM di 
Lecco. 

Mentre continuano le proteste 

Rinviato a domani 
il test H f rancese ? 

La presenza dell'imbarcazione USA « Fri », 
abbordata martedi dai francesi, avrebbe 
provocato la sospensione dell'esperimento 

WALLINGTON. 18 
Si suppone che 1'inizio de

gli esperimenti nucleari fran
cesi non avra luogo prima 
di venerdl. Secondo gli os-
servatori l'esplosione nello 
atollo di Mururoa, nel Paci-
fico m3ridionaIe. e stata rin-
viata a causa della presenza 
deH'imbarcazione americana 
Fri, la quale aveva a bordo 
sedici pacifist!, ed e stata ab
bordata e rimorchiata fuorl 
delle acque considerate peri-
colose da unita della marina 
militare francese. 

II Fri e stato praticamente 
sequestrato dai marinai di 
Pompidou che sono saliti a 
bordo, dopo che i sedici pa
cifist! avevano rifiutato di 
abbandonare la zona, dai 
momento che s: tratta di ac
que internazionali dove la 
navigazione e libera L'ope-
razione di sequestro del Fri 
— che costitulsce una vera e 
propria violazione del diritto ' 

Denunciati brogli elettorali 

Due morti in Guyana 
durante le elezioni 

GEORGETOWN. 18 
Due morti, 17 feriti e 70 

arrest! sono il bilancio degli 
incident! awenuti in seguito 
alle elezioni di lunedl f^jrso. 
Gli incident! sono awenut! 
perch6 la polizia ha aggredito 
i sostenitori del Candida to 
Cheddi Jagan — ex primo 
ministro e capo del Partito 
popolare progressista — i 
quail stavano pacificamente 
manifestando. 

I manifestantl chiedevano 
che — alio scopo di evitare 
dei brogli elettorali da parte 
del partito al potere — lo 
spoglio delle schede awenlsse 
separatamente in ogni sezione 
elettorale anziche in soil tre 
centri. 

Da notizie ufficiose si e ap-
preso che il primo ministro 
Forbes Burnham ha ottenuto 
il 71% dei suffragl mentre 
Cheddi Jagan ha accusato il 
governo di frode affernutndo 
che quest! risultati non sa-
ranno ma! accettati dall'oppo-
sizione. Jagan insiste nella sua 
denuncia di brogli elettorali 
ai danni del partito progres
sista. 

Dal noitro corrispondente 
LONDRA, 18. 

I massacri nel Mozambico sono una realta tremenda e Insop-
primlbile che grida vendetta davanti alia coscienza del mondo: 
gli squallidi tentativi di copertura di Caelano e I'omcrta di 
fatto prestatagli (sia pure con tanto imbarazzo) dai governo 
britannico in questi giorni vengono sconfitti dai progressivo 
affluire di testimonialize e documenti. Piu si cerca di soffocare 

o distorcere i fatti. come fa 
la propaganda portoghese. 
tanto piu la verita erompe 
con la forza di una condanna 
senza attenuanti. Le rivela-
zioni continuano. Ieri sera, in 
una intervista alia BBC-TV 
ha parlato l'ex capitano del-
1'esercito portoghese Jaime 
Moorais. attualmente residen-
te in Svezia. E' uno delle mi-
gliaia di disertori che le igno-
bili guerre coloniali di Lisbo
na hanno disseminato in tut-
ta l'Europa. Comandava fino 
a un anno e mezzo fa una 
compagnia nelle province 
orientali del Mozambico. Ha 
gettato la divisa per conser-
vare a se stesso quella digni-
ta umana che gli veniva ne-
gata da un certo compito mi
litare. Moorais ha conferma-
to gli eccidi come strumento 
integrate di una politica di 
terrorismo e brutalita. Ha da
to i particolari di una strage 
di cui fu testimone oculare 
a Macumia nella provincia di 
Cabo DeJgado. Come e noto. 
le autorita portoghesi tenta-
no di rinchiudere le popola-
zioni indigene nei cosiddetli 
Aldeamentos o « villaggi stra
tegic! » (secondo la termino-
logia americana in Vietnam) 
che dovrebbero agire in ef-
fetti come immensi campi di 
concentramento. 

Tutti gli indigeni che non 
accettano l'esistenza coatta 
dentro la «riserva» sono 
considerati «ostili >, il ter-
ritorio in cui essi vivono vie-
ne classificato come « nemi-
co » e. in questo. le pattuglie 
portoghesi sono autorizzate a 
sparare e distruggere senza 
alcun controllo. In molti casi 
le vittime sono capifamiglia 
e donne al lavoro nei campi. 
vecchi e bambini che sorve-
gliano gli animali al pascolo. 
Durante un'incursione in un 
villaggio africano presso il 
lago Neguira — ha detto l'ex 
capitano Moorais — vennero 
presi 40 «prigionieri >: in 
realta « ostaggi > civili la cui 
presenza avrebbe dovuto as-
sicurare 1'incolumita ai solda-
ti durante il difficile rientro 
alia base attraverso una zo
na liberata. II gruppo era 
composto in maggioranza di 
donne (alcune di esse incin-
te) anziani e fanciulli. Du
rante la notte vi fu un tenta-
tivo di fuga in massa. Le sen-
tinelle aprirono il fuoco la-
sciando sul terreno 38 cada-
veri: uno solo dei morti po-
teva essere definito «di eta 
militare >. cioe al di sotto dei 
40 anni. La vicenda e autenti-
cata dai racconto dei due so-
pravvissuti. 

II Times, in una corrispon-
denza da Madrid, cita oggi il 
padre Vicente Berenguer che 
fino all'aprile scorso presta-
va opera missionaria in Mo
zambico nella regione del Te-
te. II 17 dicembre 1972 (all'in-
domani del massacro di Wi-
riyamu) don Berenguer viag-
giava a bordo di un autobus 
dai viilaggio di Changara 
verso la citta di Tete. A 15 
chilometri dai capoluogo. 
presso Wiriyamu. vide una 
Folia terrorizzata e seminuda 
di profughi die. fermato 
1'automezzo, cercava di con-
vincere l'autista a raccoglier-
Ii anche se non avevano i sol
di per pagare il biglietto- Al-
tre folle impaurite affluivano 
piu oltre dall'interno sulla 
strada principale. Non fu solo 
Wiriyamu a soffrire — affer-
ma padre Berenguer — in 
queH'occasione, ma molti al
tri villaggi nel Regulo (di-
stretto) di Gandali: Iocalita 
come Chawola. Joao e Chen-
ga. Una suora spagnola. ma-
dre Lucia, sorvolo la zona in 
elicottero insieme con molti 
dei sopravvissuti. II distretto 
e abitato da migliaia di afri-
cani. I missionari hanno ci
tato la cifra di oltre 400 mor 
ti per il massacro di Wiriya
mu unicamente perchd si so
no limitati a nominare le vit
time che avevano potuto iden-
tificare con sufficiente sicu-
rezza. Ma. con ogni proba-
bilita. il totale c assai piu 
alto. « Vole va mo andare a 
ispezionare la zjna — ha det
to don Berenguer — ma il 
vescovo ci ordino di aspet-
tare >. 

Dal canto suo I'istiluto spa-
gnolo per le missioni aU'este 
ro ha insistito nel denuncia-
re la complicita del regime 
razzista rhodesiano con le 
autorita colonialiste portoghe
si. I due sacerdoti da 18 mesi 
in carcere a Laurenco Mar
ques, Martin Hernandez e Al 
fonso Valverden. vennero in
fatti arrestali nella citta rho-
desiana di Mondanvin. trasfe-
riti a Salisbury il primo gen-
naio 72 e poi trasportati in 
aereo nel Mozambico. 

Un dittatore 
respinto 

dagli inglesi 
II risulfafo della visita di Caelano a Londra • L'allo 
coslo politico di una operazione non volula dai Paese 

internazionale — e stata se-
guita via radio dalla fregata 
neo-zelandese Otago che con-
tinua ad incrociare al largo 
di Mururoa. Ora secondo gli 
osservatori a Wellington, pro-
prio la presenza delta Fri ha 
fatto rinviafe la prima delle 
esplosioni. mentre per i fran
cesi ora il problema e cost!-
tuito dalla presenza delta 
Olago. Si teme che le unita 
della marina militare france
se possano compiere un'azio-
ne di forza anche contro la 
Olago. 

Proseguono intanto le pro
teste contro la bomba nu-
cleare di Pompidou. Un'altra 
imbarcazione si sta dirigendo 
verso Mururoa: e salpata da 
Papeete ed e guidata da un 
awocato australiano II mi-
nistero degli ester! del Cile 
ha invtato al governo di Pa
rigi una nota ufficiale di pro-
testa. 

Secondo notizie 

di agenzie occidental} 

Noova condanna 
per lo storico 

Andrei Amalrik 
MOSCA. 18. 

Secondo notizie diffuse dal
le agenzie occidental! lo sto
rico Andrei Amalrik — che 
si trova In un campo di la
voro — sarebbe stato per la 
seoonda volta dichiarato col-
pevole di avere diffamato lo 
Stato sovietico e condarmato 
ad altri tre anni di campo di 
lavoro. II processo si sarebbe 
svolto il 10 luglio. 

II 21 magglo scorso Amalrik 
avrebbe dovuto esser posto 
in liberta dopo aver scontato 
una condanna a tre anni dl 
campo dl lavoro Antonio Bronda 

Fissato per settembre 
il processo a Camacho 

MADRID, 1« 
Negli ambientl dell'opposizione anti-fran-

chista si rltlene molto probablle che il pro
cesso contro Marcelino Camacho ed I suo! 
nove compaflnl — tutti dirigentl e militant) 
delle commlsslonl operate — si svolgera al-
I'inizlo di settembre. II governo dell'amml-
raglio Carrero Blanco aveva fatto di tutto 
perch^ il processo, rubrlcato con II numero 
dl 1001, si svolgesse entro oggl, cioe prima 
che II tribunale per I'ordine pubbllco sospen-
desse i suoi lavori. TuHavIa < motivi tecnl-
ci • che non sono stati precisati hanno por-
tato al rinvio. In sostanza il governo fran-
chlsta aveva cercato di far svolgere II di-
battimento II piu rapidamente possiblle e nel 

periodo della vigilia delle ferte per limitare 
al massimo II movimento di protesta. 

II tribunale per I'ordine pubbllco rlpren-
dera i suol lavori all'inizlo di settembre. 
Non si esclude, anz! si ritiene probablle che 
II primo processo che II tribunale ha nella 
sua agenda sia proprlo quello contro Ca
macho. Le pene che sono state gia richle-
ste, con I'accusa non provata di «associa-
zione illegale», sono molto dure: da dodlcl 
a venfann! dl reclusione. 

Nella foto: Marcelino Camacho ritratto, 
all'inizlo dell'anno passato, insieme con al-
cuni congiuntl, dopo essere stato rilasclato 
dai carcere dl Carabanchel. Pochi mesi do
po veniva nuovamente arrestato. 

Verso un fronte unico nazionale 

IL PC E IL BAAS IN IRAQ 
HANNO FIRMAT0 UN ACCORDO 
Migliaia di libici alia « marcia per l'limta » verso il Cairo, 
ma Sadat la disapprova - Cinque arabi arrestati in Israele 

BAGDAD. 18 
II segretario generale della 

direzione del Partito della ri-
nascita araba socialista del-
l'lraq (Baas) Ahmed Hasan 
al-Bakr e il primo segretario 
del CC del Partito comunista 
dell'Iraq Aziz Mohammed han
no firmato ieri un comunica-
to congiunto sul principi dl 
cooperazione nell'ambito del 
Fronte progressista nazionale. 

II Partito del Baas e II Par
tito comunista iracheno, si 
afferma nel comunicato. con-
siderano necessaria la par-
tecipazione al Fronte progres
sista nazionale del Partito de-
mocratico del Curdistan e si 
dichiarano decisi a proseguire 
il dialogo costruttivo con que
sto partito. 

L'accordo tra il Baas e il 
Partito comunista iracheno, 
si rileva piu avanti. preannun-
cia la costituzione di un Fron
te unico nazionale. Mentre i 
circoli imperiahstici, sionisti 
e reazionari intensificano le 
loro mene contro il movimen
to di liberazione arabo. con
tro il regime progressista nel-
I'lraq, il Paese deve dare una 
risposta a queste manovre. as-
sicurare la pace interna e la 
autonomia dei Curdi. 

La cooperazione di tutti ! 
partiti. di tutte le forze de
mocratiche e progressiste na-
zionali nell'ambito di un fron
te unico e un passo impor-
tante sulla via del progTesso 
e della creazione delle neces-
sarie premesse per passare al 
socialtemo, si sottolinea nel 
comunicato. II Baas e II Parti
to comunista iracheno sono 
piu che ma! decisi a svilup-
pare la cooperazione ed a raf-
forzare l'alleanza con i Paesi 
socialist! e progressisti di tut-
to il mondo. 

Dopo la firma del comuni
cato II segretario generale del
la direzione del Baas. Ahmed 
Hasan al-Bakr ha dichiarato 
che questo awenimento segna 
un importante momento di 
svolta nei rapporti tra : due 
partiti ed e un pa<vSo impor
tante per la creazione del 
Fronte nazionale. 

Successivamente il primo se
gretario del CC del Partito co
munista iracheno Aziz Moham
med ha sottolinea to Timpor-
tanza storica del documento 
firmato per 1'unita del movi
mento rivoluzionario dell'Iraq. 
Egli ha invitato anche le al-
tre forze patriottiche del Pae
se ed il Partito democratico 
del Curdistan ad aderire al 
Fronte nazionale. 

Intanto Radio Tripoli ha an
nunciate stamane che migliaia 
di cittadini libici hanno dato 
Inizio ad una « marcia dell'uni-
ta» verso il Cairo per solle-
citare 1'unlone tra i due Paesi. 
Secondo notizie d'agenzia la 
marcia dovrebbe giungere nel
la capitale egiziana lunedl 
prossimo ed i partecipant! 
hanno intenzione di conse-
gnare a Sadat un documento 
• scritto con il sangue». 

L'agenzla MEN ha successi
vamente rlferito che il Presi
dente Sadat ha invtato a 
Gheddafi un messftggio in cui 

critica la marcia awertendo 
che «essa potrebbe aprire 
molte porte ai nemici della 
unione». Sadat non dice, nel 
suo messaggio, se proibira a! 
marciatori — che viaggiano 
a bordo di automezzi — di 
entrare in Egitto, ma chlari-
see che non si fara splngere 
ad attuare una unione prema
tura con la Libia. . 

Da Te] Aviv si apprendono 
nel frattempo altre notizie che 
confermano la volonta repres-
siva di Israele. Cinque arabi 
— sospettati di aver colloca-
to due bombe in sale cinema-

tografiche — sono stati arre
stati a Haifa. 

Davanti al tribunale mill-
tare israeliano sono intanto 
comparse dieci persone sospet-
tate d! appartenere al movi
mento di resistenza. I dieci 
erano stati catturati nel set
tembre scorso nel Libano du
rante una incursione di un 
a commando» israeliano. La 
difesa ha sostenuto che Israe
le non ha diritto di giudicare 
persone catturate fuori dai 
suo territorio, ma il tribuna
le ha deciso di proseguire il 
processo. 

Contro I'aumento delle tar iffe 

Giappone: i ferrovieri 
scioperano due giorni 

TOKYO. 18. 
II sindacato degli operai ad-

detti alle ferrovie statali giap-
ponesi ha dato inizio oggi ad 
uno sciopero di due giorni in 
segno di protesta contro 1'ap-
provazione. da parte del par
tito liberal-democratico al go
verno del progetto di legge 
di aumento delle tariffe fer-
roviarie.' Gli operai addetti 
alle ferrovie statali sono pri-
vati del diritto di sciopero e 
conducono la lotta utilizzando 
la tattica di alavorare atte-
nendosi ngorosamente al re-
golamento». il che crea il 
caos nel movimento dei treni. 

I ferrovieri si battono inol-
tre contro 1'approvazione del 
progetto di legge sullo svi
luppo delle a forze dell'auto-
difesan del Giappone. Ieri fa-
cendo ricorso alia maggioran
za che ha in parlamento, il 
partito liberal^emocratico ha 
dichiarato concluso il dibatti-
to su questi progetti di legge 
e. nonostante le proteste de! 
partiti di opposizione. ha ot
tenuto la loro «approvazio-
ne» alia Camera Alta. 

I ferrovieri giapponesi — e 
stato dichiarato al corrispon
dente della «Tass» dai diri-
genti del sindacato — s! bat
tono energicamente contro la 
politica del partito dominanle, 
in base alia quale leggi im-
portantissime vengono appro-
vate senza tener conto del-
1'opinione del popolo e senza 
che esse fossero esaminate 
attentamente in Parlamento. 

A giudizlo dei membri del 
sindacato, che conta oltre 
230.000 iscritti. questi progetti 
di legge sono in contrasto con 
gli interessi dei lavoratori 
giapponesi. L'aumento delle 
tariffe ferroviarie determiner^ 
subito un nuovo forte rialzo 
dei prezzi nel Paese. 

Pulite dalle mine 

le acque dei porri 

del Vietnam del Nord 
WASHINGTON, 18 

Fonti americane hanno di
chiarato oggi che I'operazio-
ne di sminamento nelle ac
que dei port! del Vietnam del 
Nord e finita, 

L'annuncio e stato dato da 
un portavoce del Pentagono. 
L'operazione di sminamento. 
prevista dagli accord i di pace 
di Parigi, iniziata in febbraio, 
era stata sospesa per due me
si dopo il 19 aprile ed e stata 
ripresa il 19 glugno scorso. 

Messaggio 

di Podgorny 

a Nixon 
MOSCA, 18 

L'ulteriore sviluppo delle 
relazioni tra USA e URSS 
corrisponde agli Interessi del
la pace * universale, e detto 
in un telegramma inviato da 
Podgomy al presidente Ni
xon, in occasione della fe-
sta nazionale americana. 

La recente visita di Brez-
nev negli USA, e detto nel 
telegramma, «ha permesso ai 
due paesi dl realizzare un 
nuovo ingente passo sulla via 
del rafTorzamento della sicu-
rezza Internazionale a. 

Dal nostro corrispondente 
LONDRA, 18 

L'esecrazione e la protesta 
hanno raggiunto il vertice 
oggi, alia penunltima tappa di 
una visita indesiderata duran
te la quale Caetano ha potu
to misurare 11 baratro morale 
che lo isola davanti all'opinio-
ne pubblica democratica del-
l'lnghilterra e del mondo. II 
Parlamento, la stampa piu 
qualificata e le dimostrazioni 
popolari si sono unite in un 
fronte antifascista spontaneo 
e indissolubile che ha con-
dannato II capo di un regi
me totalitario nel ghetto di 
cerimonie che avevano per-
duto anche il sorriso piu con-
venzionale, nel labirinto di 
trasferimenti furtivi lungo un 
itinerarlo tenuto fino all'ulti-
mo momento «segreto», nel 
rigido steccato di un servizio 
di protezione ovviamente ec-
cessivo che, come ha d-jtto 
ieri lord Glfford. ha costretto 
l'erario inglese a sborsare una 
somma di 300 milioni di hie. 
Ma chi vorra calcolare il co-
sto politico di una operazione 
concepita con eccessiva legge-
rezza e che sta adesso met-
tendo in ginocchio i suoi stes-
si fautori? La responsabilita 
cade in primo luogo sul mi
nistro degli esteri Home la 
cui carriera — gli hanno ri-
cordato polemicamente alia 
Camera dei Comuni i labu-
risti — e incominciata come 
segretario di Chamberlain col 
patto hitleriano di Monaco e 
tramonta ora con 1'inammis-
sibile « comprensione » verso 
il regime portoghese. 

Nel corso del dibattito par-
lamentare. lo stesso Home 
e stato costretto a dissociarsi 
dai colonialismo di Lisbona, 
cercando solo di difendere de-
bolmente l'utilita di uno scam
bio «anche con governi con 
cui non siamo d'accordo». 

Dopo i colloqui di ieri col 
ministro del Commercio este-
ro e i contatti di affari con 
la City, oggi Caetano si e in-
contrato col ministro degli af
fari europei Devies e, final
mente, col suo patrocinatore 
piu stretto, Douglas Home. 
La manovra dei conservatori 
era intesa ad aprire un varco 
al Portogallo verso le istitu-
zloni comunitarie europee. 
L'Inghilterra ha un interesse 
particolare (scambi commer
cial! bilaterali per un totale 
di circa 300 milioni di sterli-
ne annue) ma il senso della 
manovra e piu vasto e pro-
fondo nel momento in cui la 
economia portoghese (debole 
e priva di una dinamica auto-
noma) si e venuta modifican-
do in questi ultimi anni sotto 
la pressione di quei gruppi in
dustrial! e finanziari multina-
zionali di cui la Gran Breta-
na (con un terzo di cointeres-
senza di capital!) e il porta-
bandiera. Da questa vincolan-
te interdipendenza economica, 
secondo il piano di Home, 
si dovrebbe passare ad una 
improponibile integrazione po
litica di cui appunto il go
verno inglese accetterebbe di 
farsi interprete e garante pres
so gli altri paesi della Comu-
nita. cercando di procurare 
al Portogallo una a rispettabi-
lita» a buon prezzo. Ma e un 
progetto fallimentare, che ha 
subito, proprio in questi gior
ni, la sua sconfitta definitiva 
ed e stato respinto dalla stra-
grande maggioranza del mon
do politico inglese (laburisti 
e liberali), dai sindacati, dai 
democratic! di ogni corrente. 

Una volta che il suggeri-
mento e stato esposto alia iu-
ce del giomo, sotto la scusa 
e la vernice insultante del co-
siddetto a Seicentenario del-
l'alleanza », la risposta dell'In-
ghilterra non si e fatta atten-
dere. E", fra gli altri, il Guar
dian che ricorda oggi la inac-
cettabilita di un «alleato» 
come il Portogallo anche sem-
plicemente ai termini della 
Carta costituzionale costitu-
tiva della NATO che parla di 
a difesa delle libere istituzio-

ni» cioe di quella vita demo
cratica che Lisbona sopprime. 
nei fatti, da almeno mezzo se-
colo. II giomale chiede la 
espulsione del Portogallo e 
della Grecia dalla NATO: « Es
sere alleato di questo paese e 
intollerabile r>. 

In quanto al governo con-
servatore inglese, e troppo tar-
di per rimpiangere una oc
casione di cui .tirando le som-
me, avrebbe fatto volentieri 
a meno; Heath ha solo da 
rimproverare se stesso: e l'ul-
timo madomale errore diplo
matico che egli ha concesso 
al suo ministro degli esteri 
Home. 

Si e appreso intanto che il 
ministro degli Esteri olan-
dese Van Der Stoel. ha di
chiarato oggi che il suo go
verno si tiene in contatto 
con altri govemi per vede
re se pu6 essere esercitata 
una pressione collettiva sul 
governo di Lisbona per una 
indagine intemaziona!e sui
te atrocita portoghesi in Mo
zambico. 

Anche il governo danese ha 
incaricato i suoi rappresen
tanti diplomatic! a Lisbona 
e a Dar Es Salam di chiede-
re un'inchiesta internazionale 
sul massacro perpetrato dal
le truppe portoghesi a Wiri
yamu. 

Intanto le autorita di Li
sbona hanno improwisamen-
te richiamato in patria il ge
nerate Kautea De Arriaga, 
comandante delle forze por
toghesi in Mozambico. Secon
do font! portoghesi De Arrl-
ga sarebbe stato sostituito 
contro la sua volonta. in par
te per 1 rovesci militari su-
biti contro i guerriglieri del 
FRELIMO, in parte perche 
sgradito dai razzisti rhode-
siani, i quali ritenevano i 
suoi metodi «troppo mor
bid! ». 

a. b. 

DALLA V 
vra, tendente a chludere la 
bocca e fare ritrattare, sia 
tuttora in atto nel confrontl 
non solo dei sanbabilini ma 
anche dl Azzi e soci detenuti 
a Genova quali autorl del ten-
tatlvo di strage sul diretto 
Torino-Roma, si sono aggiun-
te poi altre conferme raccolte 
nel corso dell'indaglne forma
te. Questo ha spinto Viola a 
sciogliere la riserva, che ave
va avanzato all'atto della for-
malizzazlone, e a indiziare dl 
reato Petronio e Servello, 
chiedendo al Parlamento di 
potere procedere contro di 
loro. 

D'altra parte fin da altera 
avevamo espresso alcune per-
plessita e avevamo parlato 
«di prudenza ercessiva che 
violenta un tantino i fatti, per 
non dire altro » circa la dec!-
slone del magistrato di pro-
crastlnare, in sostanza, la rl-
chiesta di autorizzazione a 
procedere contro ! due parla-
mentari del MSI. E questo 
non solo perch6 si lasciava 
spazio alle manovre del MSI-
Destra nazionale per uscire 
in qualche modo dalle strin-
genti responsabilita in cui era 
stato sorpreso, ma anche per
che si imponeva una battuta 
di arresto alle indagini pro
prio nella direzione dei man-
danti e degli organizzatori: gli 
indizi a carico dei dirigent! 
del MSI andavano subito ap-
profonditi e sviluppati per 
non dare tempo e modo, in 
un settore cosl delicato, dl 
confondere le tracce e cancel-
lare le prove. 

Tanto piu oggi risulta del 
tutto incredibile che il 12 apri
le sia stata la giornat-a di vio-
lenza e di morte di alcunl 
gruppetti sconsiderati « senza 
tutori, senza padri e paren-
ti» dopo che, chiaramente, si 
sono profilati i legami fra il 
tentativo di strage sul diret-
tissimo Torino-Roma e il 12 
aprile. Dopo una strage terrl-
bile, la cui paternita avrebbe 
dovuto essere attribuita al 
« rossi ». la manifestazione in
detta dai MSI a Milano il 12 
aprile avrebbe dovuto se-
gnare la legittimazione del 
MSI come sola forza in 
grado di difendere e im-
porre I'ordine pubblico. La 
commozione, la paura e la 
confusione. generate da una 
strage di ben piu vaste pro-
porzioni di quella di piazza 
Fontana, sarebbero state con-
vogliate per colpire gli istituti 
democraticl. reclamare un go
verno forte 

Tutto cio non poteva esse
re che il frutto di un diseemo 

generale: pensare che gli squal
lidi sanbabilini non solo po-
tessero avere ideato il 12 apri
le. ma che avessero avuto le 
forze, te possibilita per orga-
nizzarlo concretamente e as-
surdo: e del resto si mosse 
tutto 11 MSI-Destra nazionale 
per preparare quella giornata 
tanto che. fino ad oggi, gia 
tre funzionari del partito fa
scista sono accusati di essere 
stati organizzatori e promo-
tori: Nestore Crocesi, Pietro 
Mario De Andreis, Gian Luigi 
Radice. Ma anche questi ulti
mi non devono essere stati 
che strumenti intermedi, se 
adesso la magistratura punta 
piit in alto. 

E' chiaro che nei confron-
ti d! Servello e Petronio non 
vi e il dubbio se abbiano par
tecipato materialmente agli 
scontri: essi non vi hanno 
partecipato. Ma nella fase pre-
cedente essi compaiono sem-
pre. Vengono citati dai san
babilini come loro organizza
tori; sono sempre loro ad es
sere indicati se non come 
organizzatori almeno come 
«Ispiratori ideologic: » da Az
zi, De Min. Marzorati dai car
cere di Genova. Essi dunque 
sono coloro ai quali — secon
do l'indizio di reato — risa-
le la responsabilita dei fatti 
del 12 aprile. E il MSI-Destra 
nazionale e il partito che ha 
generato il disegno complessi-
vo, sul quale basava la riusci-
ta del proprio disegno politi
co. E del resto occorre forse 
ricordare che per Petronio e 

• Servello, nel maggio scorso. 
sono gia state presentate al 
Parlamento richfeste dl auto
rizzazione a procedere per ri-
costituztone del partito fasci
sta, poco prima che il Parla
mento concedesse l'autorizza-
zione nei confronti di Almi-
rante? 
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mmtttf 12.400, triuioma C.SOO. 
ESTERO a«ao 35.700, aamestra 
1S.400, trimutii 9300 - Co* 
L'UNITA* DEL LUNEDI'i ITA
LIA anno 27300, aamestra 
14.400, trimastra 7350. ESTE
RO aaao 41.000, jerwtia 
21.150. trimastra 10300. PUB-
•LtCITA'i Conccssionaria tscla-
*i*a S.P.I. (Sodeta per la Pua-
•fidta la Italia) Roma, r i u i t 
Saa Lorenzo in Locina, n. 26 * 
so* soccarsan In Italia • Telefo-
no 6SS341 - 2 - 3 - 4 - 5 . 
TARIFFE (al a n . p*t colonna) 
Commcrdale, Ediziono aaoeralat 
rcriala L. 550, festira U 7C0. 
Ed. Itana aattentrionalai L. 400-
450. Ed. Italia cantro-meridio-
Mla L. 300-350. Cronadia loca-
lb Roma L. 1S0-250j Firatna 
U 130-200; Toacana L. 100-12Q* 
Naaoil - Campania L, 100^30j 
Retionala Cantro-Sad U 100-120; 
MHano - Lomaardia L. 1S0-250| 
•0I09M L. 150-2501 Canain • 
Uflaria U 100-ISOi Torino - Flo. 
monta, Modena. Reaflio E^ Emilia-
Romama L. 100-130; Tra Venexia . 
L. 100-120 • PUULICITA' th r 

NANZIARIA, LEGALE, REDA-
ZIONALEi erokma flarwram 
U 1.000 al ram. Ed. Italia eet-
taatrioaaia U COO. Ed. Italia 
Cantro-Sad L. SOO • NECROLO-
ClEi Eraioim oanorwo L. 500 
per parola. Edit, Cantro-Sad 
L. 350 per parola; odisJonl loea-
II Cantro-Sad U 250 par parola. 
Era. Italia aettanrrional* L. 400. 
Edlzlonl tocatl Italia sattantrio-
nalat L. 400 - FARTECIPAZIO-
Nl AL LUTTOi Ura 250 par 
parola In pio Lira 300 dirit
to fisso par clsacima adhiono. 
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