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Indagini a Palermo 
per il giornalista 

americauo scomparso 
A pag. 5 ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Saranno proeessati 
i dirottatori del 

Jumbo giapponese 
A pag. 8 

Aldi la delle misure urgenti e necessario un nuovo corso economico per far fronte alia gravita della situazione 
i — — — — — — — — — ~ " • 

Proposte del PCI per il miglioramento 
dei provvedimenti contro il carovita 
II blocco parziale dei f itti apre la strada a uno stillicidio di contestazioni da parte delle immobiliari - Garantire l'ap-
plicazione delle misure sui prezzi e il rifornimento dei mercati -1 rilievi dei sindacati - La posizione degli eser-
centi, degli artigiani e delle cooperative - Ieri il dibattito nelle Commissioni, oggi in aula alia Camera e al Senato 

Misure urgenti 
e problem! di fondo 

I PROVVEDIMENTI antin-
Hazionistici adottati ieri 

l'altro dal Consiglio dei mi-
nistri hanno suscitato, tra le 
masse popolari e in tutto il 
paese, molti interrogativi. 
Come e noto, con . questi 
provvedimenti, che sono gia 
operanti essendo stati adot
tati per decreto legge, e sta-
to deciso essenzialmente: 1) 
il blocco dei fitti di tutti 
gli immobili urbani, fino al 
31 gennaio 1974, fatta ec-
cezione per le abitazioni i 
cui inquilini abbiano un red-
dito (calcolato ai fini della 

• imposta complementare) su-
periore ai quattro milioni di 
lire; 2) il blocco dei prezzi 
(alia produzione, alia distri-
buzione, e al dettaglio) di 
un gruppo abbastanza este-
so di prodotti alimentari e 
di uso domestico; 3) il bloc
co dei prezzi dei prodotti 
industrial] delle grandi azien-
de (con "oltre 10 miliardi 
di fatturato annuo). 

A questo punto, la - do-
manda che ci si pone e que-
sta: con tali misure, sara 
possibile frenare l'aumento 
dei prezzi e del costo della 
vita? Si riuscira, insomma, 
a bloccare effettivamente la 
pericolosa spirale inflazioni-
stica che da tempo imper-
versa nel nostro paese? 

L'inflazione in atlo in Ita
lia e anche il riflesso delle 
tendenze operanti a livello 
internazionale. E* risaputo. 
infatti, che tutto il mondo 
capitalistico e dominato da 
spinte inflazionistiche di ec-
cezionale gravita, provocate 
dai profondi squilibri che 
sono esplosi al suo interno 
nel corso degli ultimi anni. 
Di tali squilibri sono espres-
sione le ricorrenti crisi e il 
marasma del sistema mone-
tario internazionale, che pe-
raltro concorrono anch'essi 
ad aggravare l'aumento dei 
prezzi e le spinte inflazioni
stiche. Ma nel nostro paese, 
l'inflazione ha anche cause 
speeifiche, di carattere inter-
no, dovute cioe sia alle ca-
renze strutturali e agli squi
libri economico-sociali pre-
senti in Italia, sia alia po-
litica che e stata seguita ne-
gli ultimi anni e in parti-
colare dal governo Andreot-
ti-Malagodi. Non si dimenti-
chi tra l'altro che la fluttua-
zione e quindi la svaluta-
zione di fatto della lira, ri-
spetto alle altre monete, 
ha opera to e continua ad 
operare come elemento mol-
tiplicatore delle spinte in
flazionistiche che gia pree-
sistevano. 

NESSUNO puo dunque 
ignorare la coniplessita 

c le difficolta della lotta 
contro l'aumento dei prezzi 
c l'inflazione che occorre 
oggi condurre nel nostro 
paese. Ma, proprio alia luce 
della coniplessita c dell'acu-
jezza dei problemi, noi rite-
niamo che-le misure antin-
flazionistiche adottate dal 
governo risultino insufficien-
ti e inadequate. Un'azione 
antinflazionistica che voglia 
essere efficace ed ispirarsi 
a criteri di equita deve oggi 
•muoversi in piu direzioni: 
'da un lato, deve intcrvenire 
con energia e tncisivita in 
modo da impedire aumenti 
dei prezzi ingiustificati e 
da comprimere al massimo 
l'aumento del costo della 
vita; dalPaltro, deve promuo-
vere e sostcnere una quali-
ficata espansione produtti-
va; dall'altro ancora, deve 
proteggere gli inleressi dei 
ceti popolari che percepisco-
no i redditi piu bassi e che 
si trovano quindi in condi
tion! di particolare disagio. 
Ora, i provvedimenti antin-
flazionistici del governo ap-
paiono inadeguati proprio in 
rapporto a queste finalita. 

Infatti, nulla 6 stato de
ciso a sostegno dei redditi 
degli strati piii poveri del
la popolazionc. Sulla que-
stione delle pensioni e'e un 
impegno gencrico per una 
tevisionc delle pensioni mi-

Ma sullc altre questio-

ni — aumento del sussidio 
di disoccupazione e aumen
to degli assegni familiari — 
si e ancora in attesa di co-
noscere le intenzioni del go
verno. 

D'altro canto, per quan-
to riguarda la qualificazio-
ne della ripresa produtti-
va sino a questo momento 
non e'e nulla di concreto 
da segnalare nell'azione del 
governo. Anche qui i pro
blemi da affrontare sono 
enormi e si sono aggrava-
ti proprio negli ultimi me-
si o nelle ultime settima-
ne. Infatti, mentre tutti av-
vertono la necessita e la 
esigenza di sviluppare, su 
basi moderne, l'agricoltura 
e in particolare l'alleva-
mento del bestiame, al fi
ne di ridurre il deficit ali-
mentare del nostro paese, 
la situazione nuova e i 
grandi problemi creati da 
gruppi di speculatori por-
tano altre masse di conta-
dini ad abbandonare i cam-
pi, a liquidare gli alleva-
menti e ridurre le aree col-
tivate. Frattanto, l'aumento 
dei tassi di interesse pra-
ticati dalle banche crea 
nuove difficolta per le pic-
cole e medie imprese so-
prattutto nel Mezzogiorno. 

ALTRE osservazioni oc
corre fare riguardo agli 

interventi decisi coi decre-
ti-legge approvati dal go
verno martedi sera. Ri
guardo ai fitti, la rinuncia 
ad attuare un blocco gene-
ralizzato, senza esclusione 
alcuna e la breve durata 
del blocco stesso (al 31 gen
naio prossimo) determina-
no una situazione di grave 
incertezza per moltissimi 
inquilini, che possono rice-
vere l'ingiunzione di aumen
to del fitto o di sfratto an
che se il loro reddito e infe-
riore ai quattro milioni di 
lire. E' evidente che solo un 
blocco generalizzato avreb-
be evitato quella infinita di 
cause in cui si sono spe-
cializzati gli studi legali del
le immobiliari. Quanto al 
blocco dei prezzi dei generi 
di largo consumo, occorre 
ricordare che i comunisti 
erano innanzitutto per prez
zi politici su pochi generi 
indispensabili. Oggi if pro-
blema e di rendere effetti
vamente operante il blocco 
stesso e garantire con-
temporaneamente un regola-
re rifornimento dei mercati 
al consumo. Occorre, in al-
tri termini, impedire che 
grandi gruppi di speculato-
ri, creando difficolta nel re-
golare rifornimento dei mer
cati al dettaglio possano ali-
mentare forme di mercato 
nero, o far si che alio sea-
dere del blocco — cioe alia 
fine del prossimo ottobre — 
i prezzi compiano un enor-
me balzo all'in su. Sono ne-
cessari, inoltre, interventi — 
anche attraverso 1'AIMA — 
per contenere i prezzi dei 
prodotti ortofrutticoli. 

Considerazioni analoghe 
devono essere fatte anche ri
guardo al blocco dei prezzi 
dei prodotti industriali delle 
grandi imprese. Queste, in
fatti, possono anch'esse cer-
care di eludcre il blocco at
traverso manovre speculati
ve, o addirittura creare se-
rie difficolta nella attivita 
produttiva delle imprese che 
esse riforniscono di semila-
vorati e di materic prime. 
Si consideri, tra l'altro, che 
la svalutazione delia lira con-
sente alle grandi imprese di 
realizzare buoni affari sui 
mercato internazionale. 

Non e'e dunque da illuder-
si sull'effetto che i decreti 
governativi possano di per 
se avere nella lotta contro 
il carovita e l'inflazione. La 
loro stessa efficacia sara in 
larghissima misura conditio-
nata dall'uso che il governo 
fara di tutti gli strumenti 
cconomici c amministrativi 
di cui dispone. Essenziale e 
anche che le regioni e gli 
enti locali siano posti in con-
dizione di operare con effi
cacia. 

Eugenio Peggio 

Uruguay: prOtesta per Farrestb dei 
dirigenti dc, comunisti e socialisti 

MONTEVIDEO — Kuove ed ampie proteste suscita in Uruguay 
e ;nei vicini Paesi latino-americani l'accentuazione della repres-
sidne contro i dirigenti e militanti delle forze dell'opposizione e di 
sindacalisti. Fra gli ultimi arrestati figurano il segretario gene-
rale della DC uruguayana, Juan Pablo Terra, il senatore socia-
lista Jose Pedro Cardcso ed i deputati Jose Luis Massera (comu-
nista) e Hugo Batalla (dell'ala democratica del Partito c Colo

rado >. il partito dello stesso Bordaberry). I quattro dirigenti poli
tici sono stati arrestati lunedi scorso tutti insieme nel corso di 
una riunione dell'esecutivo del cFrente amplio*. il cui presidente 
— secondo attendibili fonti — e ancora trattenuto in una localita 
segreta. Intanto ii Brasile ammassa truppe ai confini con 1'Uru-
guay, minacciando un intervento diretto. NELLA FOTO: scritte 
a Montevideo contro il regime. A PAGINA 13 

Con un discorso rivolto ai sostenitori del governo e all'opposizione costituzionale 

Appello di Allende al dialogo 
per impedire la guerra civile 

II presidente cileno ha invitato ad un impegno politico di massa per evitare il collasso 
del sistema costituzionale ed awiare drastiche misure per superare la congiuntura eco-
nomica — Le lacerazioni all'interno del partito di Frei e le posizioni del partito socialista 

Braccianti: accordi in 
Emilia e a Benevento 

Lotte in Puglia 
Mentre i braccianti e i coloni di Brindisi e Lecce raf-

forzano la lotta per battere Ic gravi e provocatorie resistenze 
degli agrari, important! risultati sono stati realfzzati a Fer-
rara, Piacenza, Benevento e Forli dove i braccianti hanno 
conquistato posttivi accordi. 

La Federazione Cgi!. Cisl Uil. al termine dei lavori del 
Dircttivo tenuto martedi a Aricda, ha approvato un ordinc 
del giorno in cui si esprime la solidarieta e il pieno impegno 
di tutto il movimento sindacale per sostenere le lotte brac-
ciantili per i ccntratti. I'occupazione strettamente collegata ai 
grandi temi dello sviluppo deiragricoltura e del Mezzogiorno. 
Si va rafforzando anche la sob'darieta da parte dj intere popo-
lazioni. delle forze politiche democratiche, di centinaia di 
comuni e di molti consigli regional!. A PAGINA 4 

Militare di 20 anni 
ucciso dalla «stradale» 

perche fugge all'alt 
Un giovane di 20 anni — in servizio di leva a Siena — 6 

stato ucciso. nei pressi di Modena, con una raffica di mitra 
esplosa da una pattuglia della polizia stradale. n giovane, 
Dario Salaman. non si era rermato aH'aU imposto dalla pat
tuglia. Gli agenti hanno sparato una prima volta. colpendo la 
tGiulia* su cui viaggiava il soldato: il giovane. allora. ha 
cercato dr fuggire a piedi lungo la scarpata. ma e stato ab-
battuto dalle pallottole mentre cercava di rifugiarsi in un 
vigneto. II Salaman usufruiva di una licenza di 40 giorni 
perch^ convalcscente da una sindrome depressiva. La poli- • 
zia si e affrettata a precisare che aveva c preccdcnli» per 
furti: ma ci6, naturalmcnte. non pud in alcun modo giusti-
ficare rirrcsponsabile uso delle armi da fuoco. A PAGINA • 

Dal nostro corrispondente 
SANTIAGO DEL CILE, 25. 

Un commosso appello alia 
tntesa tra i rivoluzionari, so
stenitori del governo popolare 
e quelle forze dell'opposizione 
che sono per la difesa del re
gime costituzionale e per im
pedire la guerra civile, e sta
to pronunciato questa matti-
na dal presidente Allende di 
fronte alia assemblea dei di
rigenti delle federation! sin-
dacali nazionali. Allende ha 
sottolineato che, specie per 
un paese di fragile struttura 
economica come - il Cile, la 
guerra civile significherebbe 
oltre che le migliaia di mor-
ti, la rovina per tutti durante 
piu che una generazione. 

Proprio perche rivoluziona
ri, dobbiamo essere preoccu-
pati piu di chiunque altro, per
il futuro della nazione, ha af-
fermato il presidente, e quin
di — polemizzando duramen-
te contro chi parla di insur-
rezkme e di instaurazione del 
socialismo — ha ribadito che 
il Cile vive tutt'ora una fase 
capitalista, che il governo po-
polare e un governo di tran-
sizione con un programma an-
timperialista e antioJigarchi-
co e che il socialismo non si 
instaura per decreto da un 
giorno aU'altro. Qui e'e un 
governo dei lavoratori e la 
insurrezione pu6 volerla sol-
tanto la granae borghesia. Per 
altro la gravita della situazio
ne economica, soprattutto per 
restendersi verso dimensioni 
paurose del fenomeno infl-izlo-
nario. impone scelte drastiche 
con ampio appoggio politico 
e di massa, 

Continuando, Allende ha ri-
chiamato 1'attenzione del pub-
blico sui seguenti temi: obiet-
tivo del dialogo per II quale 
siamo disposti a fare e fare-
mo uno sforzo supremo, deve 

Guido Vicario 
(Segue in ultima pqgina) 

Leone ricorda 
l'impegno 

antifascista 
Nel 30" anniversario del 25 

luglfo il Presidente Leone ha 
ricevuto al Quirinale una de-
legazione dell'ANPPIA. Ri-
spondendo ad un messaggio 
letto dal compagno Terraci-
ni, Leone ha ricordato. quan
to la Repubblica debba a co-
loro che « hanno combattuto 
per la liberta> e ha affer-
mato che «dobbiamo com-
battere perche il fascismo 
non risorga ». In precedenza 
una solenne cerimonia si era 
svolta in Campidoglio. 

A PAG. 2 

E* gia cominciato il con-
fronto parlamentare sui de
creti del governo per il bloc
co dei prezzi e degli affitti. 
La discussione sui diversi 
provvedimenti si e svolta 
ieri nelle commissioni ed og
gi giungera in aula tanto al 
Senato (dove sono stati pre-
sentati due decreti) quanto 
alia Camera (dove sono stati 
presentati g l i . altri tre). 
L* iter • parlamentare delle 
prime misure che riguardano 
il caro-vita ha inizio, quindi. 
in modo assai rapido. men
tre si vanno precisando le po
sizioni dei vari gruppi parla-
mentari e delle organizzazio-
ni interessate. I gruppi co
munisti. gia in commissione 
(come riferiamo in altra par
te del giornale), hanno pre-
sentato diversi emendamen-
ti ai decreti governativi e si 
apprestano a ripresentarli 
anche nel dibattito in aula. 

Nei primi commenti vengo-
no confermati alcuni rilievi 
gia espressi al momento del 
varo dei provvedimenti da 
parte del governo. Per quan
to riguarda il blocco dei fit
ti, in particolare. le crittche 
si appuntano sulla mancata 
general izzazi one del blocco 
stesso (ne sono esclusi gli 
inquilini con piu di - quattro 

-milioni di reddito - imponibile 
annuo) e sulla sua troppo 
breve durata (la scadenza e 
fissata al prossimo' 31 gen
naio). II blocco dei prezzi 
di largo consumo e dei listi-
ni delle grandi Industrie. 
poi. pur essendo indispensa-
bile nell'attuale situazione. 
solleva interrogativi per 
quanto riguarda gli strumen
ti che verranno impiegati per 
renderlo effettivo. Nei pri
mi giudizi espressi sui de
creti. inoltre, viene rilevata 
da diverse parti 1'urgenza di 
provvedimenti per quanto ri
guarda l'adeguamento delle 
pensioni, dell'indennita di di
soccupazione e degli assegni 
familiari. Occorre. infine, 
una chiara indicazione di po-
litica economica in grado di 
sostenere un nuovo tipo di 
sviluppo. 

Suite decision! del gover
no, la Federazione CGIL-
CISL-UIL ha diffuso una no-
ta di commento. I sindacati 
rilevano che le misure di 
blocco dei prezzi dei generi 
di largo consumo e dei listi-
ni industriali c appaiono cor-
rispondenti ad alcune delle 
rldiieste avanzate dalla Fe
derazione al presidente del 
Consiglio*. Tali misure, pe-
ro debbono essere considera
te come < primi provvedi
menti necessari per Vavvio 
di una completa e organica 
politico di controllo dei prez
zi *, e ne deve essere assi-
curata l'applicazione, d'altra 
parte, attraverso una effica
ce azione di controllo e di 
rifornimento dei mercati. 
Pur « apprezzando > il prov-
vedimento sui fitti, la Fede
razione CGIL-CISL-UIL csof-
tolinea die la fissazione di 
un limite di intervento, con-
dizionandolo al reddito del-
Vinquilino superiore ai 4 mi
lioni Vanno, appare tanto piu 
incomprensibile se si tiene 
conto che il breve periodo di 
proroga dovrebbe servire alia 
nuova regolamentazione di 

cf. 
(Segue in ultima pagina) 

La Iragica catena degli «omicidi bianchi» 

300 morti 
in 12 anni 

all'Italsider 
di Taranto 

Ieri e deceduto un murafore: la trecentesima vitfima 
dalla fondazione del cenlro - Le cause profonde degli 
inforluni mortali risiedono nel lipo di organizzazione 
del lavoro imposto all'interno dell'area siderurgica 

Dal nostro corrispondente 
TARANTO, 25 

AH'Ospedale S. Eugenio di 
Roma e morto ieri l'operaio e-
dile Antonio Pisconti, 39 anni, 
di Sava in provincia di Ta
ranto. Lavorava nell'area del 
IV Centro siderurgico delPI-
talsider per conto Hi una dit-
ta appaltatrice, la Incredit-
Sud. Era rimasto gravemente 
ustionato nella notte tra gio
vedl e venerdl in seguito al-
l'esplosione di un « rigolone » 
di ghisa. Un altro operaio che 
lavorava assieme a lui, Giusep
pe Latte, si trova ricoverato 
al S. Eugenio. La prognosi e 
riservata. 

Le cause di questo nuovo 
u omicidio bianco » sono da ri-
cercarsi nelle condizioni di la
voro esistenti all'interno della 
area industriale del centro si
derurgico Italsider, dove in 
circa 12 anni, sono morti 300 
lavoratori. Dal 7 marzo ad og
gi hanno perso la vita 8 ope-
rai. Nella sola Italsider ne so
no morti 7 dall 'inizio del me-
se di aprile. Sei di questi di-
pendevano da ditte appaltatri-
ci e subappaltatrici che ope-
rano per conto del IV Cen
tro. 

Le radici di questa tragica 
catena — inasprita da quando 
sono cominciati i lavori di rad-
doppio degli impianti del 
quarto centro siderurgico — 
sono da ricercare nell'organiz-
zazione del lavoro che la dire-
zione dell'Italslder ha imposto 

tanto all'interno dello stabili-
mento che alle ditte appalta-
trici e subappaltatrici . 

I lavori di natura diversa 
che si incrociano; tempi di 
produzione e di consegna dei 
lavori che vengono accelerati 
in maniera spasmodica; accor
di sugli appalti che non ven
gono rispettati per cui, in-
vece che a! contenimento del 
numero delle ditte dell'appal-
to, assistiumo all'aumento del
le stesse con l'introduzione di 
piccolissime aziende e pseudo 
cooperative con pochissimi o-
perai e che sfuggono al con
trollo delle organizzazioni sln-
dacali. 

II ricorso alio straordina-
rio — t'avorito dalla presen-
za di questa miriade di micro-
scopiche ditte — e una norma. 
Si tcnta cosi di spezzare 11 
potere contrattuale di base dei 
lavoratori e dei sindacati, fa-
cendo pesare sulla stessa clas-
se operaia la minaccia del li-
cenziamento per fine lavori. 
La responsabilita di questa si
tuazione di fatto vanno attri
bute alia direzione Italsider: 
contro di essa si schierarono 
lo scorso anno gli stessi tec* 
nici del SIL (servizio sicu-
rezza) denunciando le condi
zioni in cui i lavoratori sono 
costretti ad operare e le con
dizioni in cui gli stessi tecni-
ci devono svolgere le loro man-
sioni. 

Giuseppe F. Mennella 

NEL XX DELL'ATTACCO 

ALLA CASERMA MONCADA 

Messaggio del PCI 
ai comunisti cubani 

// CC del PCI ha invia-
to al CC del Partito co-
munista di Cuba il se-
guenle messaggio: 

aCari compagni, in occa
sions del XX anniversario 
dell'attacco alia caserma Mon-
cada, vi giungano i saluti e 
gli auguri dei comunisti ita-
liani. 

«I1 pugno dl giovani rivo
luzionari che venfanni fa si 
lanciava aU'assalto di una 
delle piu odiate cittadelle 
del potere del dittatore Bati
sta presentava al popolo di 
Cuba un programma che al
cuni anni piu tardi avrebbe 
costituito la base per la 
piattaforma di riforme costi-
tuzionali della libera' Repub
blica cubana awiata sulla via 
del socialismo. Indipendenza. 
sovranita nazionale, dignita, 
giustizia sociale. progresso 
economico. alfabetizzazione e 
culture, erano fra i punti 
fondamentali di questo pro
gramma, realizzati poi con lo 
appoggio di tutto il popolo. 

all popolo italiano, cari 
compagni, ha seguito con fer-
vida partecipazione tutte le 
fasi della vostra eroica lotta: 
Tassalto al Mon cad a, la lot
ta che ne e seguita, 1'epopea 
della Sierra Maestra, la cac-
ciata di Batista, la realizza-
zione della riforma agraria, 
la vittoria della Baia dei Por-
ci; e ancora le grandi ed en-
tusiasmanti affermazioni sul
la miseria. suiranalfabetismo, 
sulla TESsegnazione. la presa 
di coscienza da parte di tutto 
un popolo della giustezza del
la lotta per la democrazia e 
la giustizia sociale. 

«In questi giomi che per 
vol non sono solo di celebra-
zione, ma di positivo bilancio 

per il contributo che Cuba ha 
dato alia lotta dei popoli del-
1'America Latina e di tutto il 
mondo, vi riconfermiamo II 
nostro impegno internazionali-
sta, fermamente convinti del
la necessita della piu larga 
unita di tutte le forze antim-
perialiste e rivoluzionarie. nel 
rispetto delle rispettive posi
zioni, per combattere e scon-
figgere 1'iraperialismo ovun-
que e sotto qualunque forma 
si presenti. nel Vietnam o in 
Europa. in Africa o nel Con-
tinente Latino Americano. 

«Carl compagni, nell'espri-
mervi la nostra concreta e 
attiva solidarieta con la vo
stra lotta e i nostri senti-
menti di profonda amicizia 
per il vostro partito e il vo-
stro popolo. vi preghiamo di 
trasmettere ai comunisti e al 
popolo cubano l'augurio pift 
caloroso e fraterno dei comu
nisti italiani per sempre nuo-
vi successi nella costruzione 
della societa socialista». 

• • • 

A sua volta la Federazione 
Giovanile Comunista Italiana 
ha in via to alia organizzazione 
della gioventii comunista di 
Cuba un telegramma nel qua
le sottolinea come la rivolu-
zione cubana ha saputo esse
re di esempio «alla gioventA 
di tutti i paesi del mondo 
impegnata in situazioni di
verse a far trionfare gli idea-
li di indipendenza, di pace • 
di giustizia sociale ». 

IN TERZA PAGINA UNA 
RIEVOCAZIONE STORICA I 
BRANI DI UN DISCORSO DI 
FIDEL CASTRO. 

( f f i f r la speculazione 
¥ A NOSTRA altenzione, 
** ieri, non e andata sol-
tanto all'elenco dei provve
dimenti governativi contro 
il caro-vita, ma anche alle 
notizie riguardanti la Bor-
sa, sulle vicende delta qua
le abbiamo potuto leggere, 
in particolare, un breve ar-
ticolo del Corriere della 
Sera (pag. 6), articolo in 
cut una sola parota ci Tie-
see del tutto comprensibi-
le: «speculazione», che, 
misteriosamente persona-
lizzata, assume, negli even-
ti borsistici, un ruoto ac-
cettato e incontrastato di 
protagonlsta, Sentite, per 
esempio: a La speculazio
ne, che proprio per la sua 
natura, non e portata a 
partecipare ad aumenti dl 

capitale, si trova a dover 
scegliere...». 

La speculazione, dunque, 
*si trova a dover sceglie
re a: e libera di muoversi, 
ha pieno diritto di cittadi-
noma, si regola come ere-
de, e questa societa la ve-
de operare con compren-
sione e con rispetto. Ne se
gue i movimenli con atten-
ta considerazione: a Le cor-
rentl speculative, che da 
tempo sono imbarcate sui 
titolo, oggi si trovano alle 
prese con problemi non 
lievl™». Ecco le mcorrenti 
speculative imbarcate sui 
titolo», ma tmbarcatl sui 
titolo sono anche gli ope-
rat, gli impiegati che lavo-
rano nelle aziende delle 
quail il titolo e espressio-

ne: a costoro e soltanto 
permesso assistere senza 
voce in capitolo alVoscuro 
e riverito operare delle 
«correnti speculative*, al
le quali non potranno mai 
attribuire una responsabi
lita. Se la speculazione sba-
glia, se la speculazione non 
considera, come sempre 
accade, che i propri inte
ressi, i lavoratori potran-

' no essere ridotti alia disoc
cupazione e alia fame, e i 
risparmiatori alia miseria. 
Nella loro barca hanno pre-
so posto le Kcorrenti spe
culative » e sono queste ul
time che tengono il timone. 
Dipendono dalla specula
zione la salvezza o il nau-
fragio. 

«Tutti In borsa si chle-

dono che cosa fara Miche-
le Sindona che e notoria-
mente al centro di tutta la 
complessa vicenda». Ecco 
finalmente un nome, ma e 
iZ nome di un signore che 
non ha mai visto un ope
raio e una Jabbrica, che 
non sa neppure dove le 
aziende e i lavoratori che 
vi faticano siano situati. II 
suo i, per cosi dire, un gio-
co metajisico, una eserci-
tazione praltcata al di so-
pra e al di fuori degli uo-
mini e della loro pena. Tut
ti si chiedono che cosa fara 
Michele Sindona, ma nes-
suno, in questa societa, si 
chiede che cosa farete voi, 
compagni. Prima della vo
stra sorte, stanno i diritli, 
infami, della speculazione. 

t *Avn«s» ' P i t i V c, ̂  . 
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Celebrata a Roma la fine della dittatura fascista 

Rinnovato impegno unitario 
t 

di lotta contro il fascismo 
Delegazione dell'Anppia dal Presidenfe della Repubblica • Leone in risposta al compagno Terracini: « Dobbiamo 
combaftere perche il fascismo non risorga» - Cerimonia in Campidoglio • I discorsi di Parri e del sindaco Darida 

Camera e Senato iniziano la discussione sulle misure varate dal consiglio dei ministri 

Perseguitatl politic! e anti
fascist! provenienti da ognl 
parte d'ltalia hanno ricorda-
to ieri mattina nella sala del
la Protomoteca In Campido
glio a Roma il trentesimo an-
niversario della caduta del 
regime fascista, con una so-
lenne manlfestazione organtz-
zata daH'ANPPIA e presleduta 
da Ferrucclo Parri. Hanno par-
la to. oltre a Parri. il sindaco 
di Roma, Darida, ed il compa
gno Umberto Terracini. Era 
presente anche il presidente 
della Camera Pertinl, mentre 
11 presidente del senato Spa-
gnolli ha inviato un telegram-
ma di adesione facendosl rap-
presentare dal vice presiden
te Albertlni. Present!, tra gll 
altri, anche Giorgio Amendola. 
Boldrini. Nitti, Jacometti. 11 
vice sindaco di Roma Di Segni, 
uno dei segretari della CGIL, 
Marianetti, Raparelli. della se-
greteria della federazione co
munlsta romana, 1 parlamen-
tari Calamandrei, Vetere, 
Trombadori, Mancini, numero-
si consigned comunali e pro-
vinciali democratici. rappre-
sentanze regionali, dei Comu-
ni e degli enti locali. 

La manifestazione si e aper-
ta con 11 saluto del sindaco 
Darida il quale ha collegato 
in una linea ldeale la Resl-
stenza opposta nel '22 dal 
quartiere romano dl San Lo
renzo alle squadracce fasclste, 
alia protesta contro la guerra 
nello stesso quartiere dopo i 
bombardamenti del '43 e alle 
manifestazloni romane del 25 
luglio, alia difesa di Porta 
San Paolo dell'8 seitembre ed 
alia guerra di Liberazione. II 
popolo romano — ha concluso 
Darida — resta fedele agli 
ideali che animarono queste 
lotte, in nome de! valori di 
liberta. cristianita, e di ri-
spetto della personality uma-
na che promanano da Roma. 

Parri ha ricordato il legame 
fra il 25 luglio e gli scioperi 
del marzo 1943 che furono 11 
pnmo elemento di protesta, 
il primo forte segno di sdegno 
popolare. Un filo rosso segna 
e unisce insieme gli anni del 
primo antifascismo a quelli 
della Resistenza ed alle lotte 
attuali.per.ravanzamento del
la demoorazia. • . \ 

Terracini — che ha tenuto 
11 discorso celebrativo — ha 
ricordato, one con. il «com-
plotto dicorten del 25 luglio 
si mirava alia restaurazione 
di un regime basato sul pre-
dominio delle forze social! che 
avevano generato il fascismo. 
Ma gli antlfascisti avevano 
raggiunto un'adeguata coscien-
za della natura del fascismo e 
seppero indicare, pur nella di
versity delle rispettive impo-
stazioni ideologiche, una linea 
di azione unitaria che, nella 
lotta armata e democratica, 
condusse prima alia Liberazio
ne, poi alia Repubblica e quin-
di alia Costituente, quando il 
popolo si dette una legge fon-
damentale, la Costituzione, 
ispirata a princlpi di larga 
democrazia secondo una linea 
di tendenza propria nei tempi 
attuali ai paesi di piu avan-
zato sviluppo civile. 

Terracini ha concluso rile-
vando come il risorgente fa
scismo ha potato trovare spa-
zio perche punti fondamentali 
della Costituzione sono rima-
sti inattuati. Inattuata e vio-
lata la Costituzione, 1 mali si 
sono moltiplicati favorendo la 
sfida temeraria alia liberta e 
alle istituzioni che la presidia-
no. Oggi il significato del 25 
luglio si coglie nell'auspicio 
per un nuovo corso della sto-
ria nazionale che. attlngendo 
alia esultanza di popolo di 
quel Iontano giorno della ca
duta del fascismo. porti final-
mente al suo definitivo seppel-
hmento nel cimitero inglorio-
«o degli errori e degli orrori 
della storia. 

Dopo la cerimoma in Cam
pidoglio una rappresentanza 
dell'ANPPIA e stata ricevuta 
•1 Quirinale dal presidente del
la Repubblica Leone. Dopo la 
lettura di un messaggio da 
parte del senatore Terracini 
£ono stati donati a Leone al-
cuni volumi sui protagonist! 
della resistenza al fascismo e 
della guerra di Liberazione. 

II presidente della Repub
blica, rispondendo al messag-
g.o di Terracini ha tra 1'altro 
detto: « Noi dobbiamo combat-
tere da una parte perch6 il 
fascismo non risorga, dall'al-
tra perch6 siaoo eliminate o 
gradualmente rimosse dalla 
so;ieta italiana le cause che 
portano ad alimentare fanta-
smi e violenze. Occorre, cioe, 
elimmare le cause che posso-
no suggestionare gli spiriti 
deboli. rendere neghittosi co-
loro che devono concorrere al
to difesa delle istituzioni. e, 
contro false suggestion!, dare 
senso di vita e di fiducia al 
paese. 

«Questa repubblica — ha pro-
•eguito Leone — deve molto 
c. coloro che lianoo combattu-

to per la liberta. E* necessarlo 
che 1 valori di questa nostra 
Repubblica siano sempre plU 
consolidati neU'animo di tut-
ti gll itallani. Cid e possibile 
rafforzando le istituzioni de-
mocratiche e repubblicane, 
bandendo ognl campagna di 
odlo, dando a tuttl 1 clttadini 
quel senso dl sicurezza che es-
si debbono riporre nello Stato 
e nei suoi organl, compiendo 
soprattutto, ciascuno secondo 
le rispettive responsabillta, il 
proprio dovere». 

In mattinata una delegazio
ne dell'ANPPIA si era recata 
al mausoleo eretto alle Fosse 
Ardeatine dove e stata depo-
sta una corona d'alloro. Co-
rone sono state deposte anche 
sulla tomba dl Antonio Gram-
sci, al cimitero degli lnglesl, 
e sul cippo che rlcorda Giaco-
mo Matteotti, a lungotevere 
Arnaldo da Brescia. 

II trentesimo anniversarlo 
della caduta del fascismo e 
stato ricordato ieri a Roma 
in numerose altre manifesta
zloni. In una piazza di Cento-
celle e stata scoperta una la-
pide che ricorda 11 sacrlficlo 
di 18 abitanti del popolare 
quartiere trucldatl alle Fosse 
Ardeatine; un appello alia mo-
bilitazione e all'unita antlfa-
scista e stato lanciato dal par-
tigiani del quartiere San Lo
renzo che proprio nel luglio 
del 1943 subl pesanti bombar
damenti; un comizlo unitario 
si e svolto a Genzano nella 
piazza intitolata a Tommaso 
Frasconl, caduto nella guerra 
dl Liberazione. I I presidente Leone ascolta il messaggio letto da Terracini 

AH'esame della commissione dc: ^0 il grave provvedimenfo del cenfro-desfra 

I decreti fiscali annullano 
le agevolazioni per il Sud 
Lo schema preparato dal governo Andreotti costituisce una grave minac-

cia all'economia meridionale - Le proposte dei comunisti 

Un giudizio del PCI dopo I'esame della situazione 

Approvare subito la legge per 

lo stato giuridico della scuola 
II gruppo comunlsta della 

commissione pubblica irtru-
zione del Senato e la sezione 
culturale della Direzione del 
PCI hanno esaminato gli svi-
luppi della situazione per 
quel che riguarda la discus
sione in corso al Senato sul
la legge per lo stato giuridico 
della scuola. La legge — per 
quanto insoddisfacente sotto 
diversi aspetti e suscettibile 
di concreti miglioramenti — 
rappresenta un primo ricono-
scimento del diritti degli in-
segnanti e dei lavoratori del
la scuola a un miglior trat-
tamento economico e ad un 
rapporto di lavoro piu mo-
demo e democratico. La leg
ge sullo stato giuridico va 
percio approvata definitiva-
mente prima delle vacanze 
parlamentari in modo da es-
sere gia in corso di applica 
zione quando iniziera il nuo
vo anno scolastico. 

A quanto risulta, fino a 
questo momento nessun ac-

cordo e stato raggiunto fra I 
parti ti della maggioranza per 
introdurre nella legge — co
me sarebbe auspicabiie — 
emendamenti migliorativi che 
raccolgano in modo piu com-
pleto e coerente i risultati 
della trattativa di maggio tra 
governo e confederazioni del 
lavoratori, e per garantire 
anche in tal caso l'approva-
zione della legge prima delle 
vacanze parlamentari. 

Se tale accordo e tali ga-
ranzie non ci saranno non re-
stera — ad avviso del PCI — 
che operare, pur ribadendo i 
comunisti le foro riserve, per 
I'immediato varo della leg
ge da parte del Senato nel te-
sto gia approvato dalla Ca
mera, e avvalersi di altri 
strumentl per esprimere in 
sede parlamentare precise di-
rettive al governo e assicura-
re nella fase di elaborazione 
dei decreti delegati il massi-
mo accoglimento delle riven-
dicazioni democratiche 

Proposfa dalla Commissione infemi della Camera 

Una indagine conoscitiva 

sui problemi della stampa 
La commissione Interni 

della Camera ha chiesto al 
presidente Pertini di essere 
autonzzata a svolgere una 
indagine conoscitiva sui •pro
blemi dell'informazione a 
mezzo stampa* in Italia. 

La proposta di indagine e 
stata presentata. a nome del
la maggioranza governaiiva. 
dal presidente della commis
sione Cangiia, e ricalca la 
stessa prospettata dal presi
dente del Consiglio. Rumor. 
nelle dichiarazioni program-
mat:che. I temi prospettati 
per l'indagine sono a) razien-
da giornalistica e le organlz-
zazlonl societarie del settore; 
b) la pluralita delle testate 
e il rapporto tra editoria e 
giornalismo; c) i problemi 

Trent'anni fa 
rinasceva la FNSI 

Trent'anni fa, all'indomani 
della caduta del regime fasci
sta. in una assembles straor-
dinaria dei giornalisti antifasci
st! a Roma vennc ricostituita la 
Federazione nazionale della 
atampa. 

Ricordando I'avvenimento di 
la FNSI ha nbadito «lo 

impegno di lotta per la tutela 
della liberta e della autono-
mia» oggi minacciata dalla 
concen tra none delle testate, e 
la fedelta < ai valori democra
tici e di progresso civile e soda 
le sanciti dalla costituzione che 
vieta la ricostituzione del par-
tito fascista sotto qualsiasi for
ma ». 

della pubblicita e le forme di 
intervento e di sostegno per 
i giornali. con particolare ri-
guardo per la stampa regio-
nale; d) i problemi delle con-
centrazioni delle testate, 

L'indagine, secondo la pro
posta della maggioranza, do-
vrebbe svolgersi in tre mest 

A nome dei deputati comu 
nisti, il compagno Triva ha 
dato assenso di massima alia 
indagine. precisando, fra I'al-
tro, che occorre parti re dalla 
situazione del Messaggero e 
del Secola XIX e ove risul-
tassero dementi utlll. senza 
interromperc l'indagine, la 
commissione dovrebbe fomire 
al Parlamento materia per un 
soiled to intervento. 

Intanto. in merito alia vi-
cenda del Mestaggero, la Fe
derazione unitaria dei poll 
grafici ha emanato un comu-
nicato nel quale si sottollnea 
II carattere «esemplare» del
la sentenza del pretore dl Ro
ma « perche ricollega nel suo 
giusto alveo fatti eslremamen 
te gravl awenutl in quel 
glornale e leslvl.- della stessa 
liberta di lnformazione del 
nostra paese». 

Sulla sentenza che ha rein
tegrate nella funzione dl di 
rettore Aleasandro Perrone, 
intervlene anche il d c Fra 
canzanl, deftnendola una «de-
clslone dl grande rillevoa. 

Un attacco e stato inrece 
alerrato dal liberal! 

Una grave minaccla al Mez-
zoglorno e alle aree depresse 
e contenuta nello schema di 
decreto delegato dl attuazio-
ne della riforma tributaria, 
inviato alia commissione dei 
30 dal governo Andreotti, per 
fa parte relativa alle agevo
lazioni ed esenzioni fiscali. 

Secondo il testo preparato 
dal pentro-destra, e sottopo-
sto bra per il parere alia 
commissione interpariamenta-
re, verrebbero di fatto aboli-
te tutte le agevolazioni in ma
teria di imposte indirette pre-
viste dal testo unico delle leg-
gi sul Mezzogiornc e le zone 
depresse per le iniziative pro-
duttive: tassa di registro, di 
bollo. imposte ipotecarle, ecc. 
Quanto alle imposte dirette, 
lo schema di decreto prevede 
il mantenimento delle agevo
lazioni soltanto per le societa 
per azioni, mentre sono ridot-
te a molto meno della meta 
quelle a favore degli impren-
altori singoli, per le societa 
di persona, per gli artlgianl e 
1 piccoli operatori del com-
mercio e del turlsmo 

Per quanto riguarda l'agri-
coltura, risulterebbero abo 
lite, le agevolazioni previsie 
nelle leggi per la montagna, 
sulle calamita natural! e, in 
parte, sulla piccola proprieta 
contadina. 

Dettc dgevoiazion; avrebbe-
ro dovuto essere mantenute 
provvedendo, come presenve 
la legge tributaria, alia lstitu-
zione del «buono d» impo-
sta». Si tratta di uno stru-
mento sostitutivo delle agevo
lazioni, e con il quale si reahz-
zerebbe una note vole sempli-
ficazione procedurale. una piu 
tempestiva valutazione da 
parte della amministrazione 
delle finalize, del modo come 
le agevolazioni si articolano 
settonalmente e territonal-
mente, con la conseguente 
possibilita di manovrare le 
agevolazioni in funzione degli 
obiettivi della programmazio-
ne e delle esigenze oongiuntu-
rali 

II governo dl centro-destra 
ha cancellato dallo schema di 
decreto il c buono di impo-
sta». 

I comunisti. nelU proposta 
di parere al decreto. hanno 
percio chiesto. a> la istituzio 
ne del buono di irnposta e la 
sua regolamentazione; b) il 
mantenimento di tutte le age
volazioni esistenti per il Mez 
zogiorno, per I'agricoltura, 
per rartigianato, per tutti 1 
piccoli operatori economic!; 
o una riconsiderazlone delle 
agevolazioni (riproposte indi-
senminatamente per tutti i 
settori dell'industrla). eliml-
nando quelle per le quali so
no venule a mancare te ra-
gioni che suggerirono di con 
cederle; d) 11 mantenimento 
delle agevolazioni per i cir-
coll ncreativi e delk> esonero 
delle pensioni INPS fino a 
1800000 lire. 

Per quanto riguarda le age
volazioni sulle imposte diret
te per 11 Mezzoglomo si po-
tranno — propongono 1 co
munisti — stabllire parame-
tri fissatl In rlferimento al 
rapporto tra numero di dl-
pendentl e caplUle Inveatito, 
favorendo iniziative che unl-
scano ad un adeguato llvel-
lo tecnologlco un alto tasso 
di occupaxlone, . v.-. • 

Caro-vita e f itti: da oggi 
il dibattito in Parlamento 

•i 

I decreti sul blocco dei prezzi e dei canoni e sulla GESCAL esaminati ieri nelle commissioni di Monfecilorio e di Palazzo Madama • II voto definitivo 
previsto prima delle vacanze parlamentari • Le insufficienze dei provvedimenti e le proposte del PCI illustrate dai senatori e dai deputati comunisti 

I decreti legge che il gover
no ha approvato 1'altra sera, 
nel quadro della lotta all'in-
flazlone e particolarmente con
tro gll aumenti dei prezzi, so
no stati esaminati ieri e ap
proval con 11 voto dei partlti 
dl maggioranza nelle commis
sioni competent! della Camera 
e del Senato. I provvedimenti. 
percld, andranno da oggi stes
so in aula nei due rami del 
Parlamento. L'ipotesl che si fa 
negli ambientl parlamentari, e 
che i cinque decreti possano 
essere approvati a Montecito-
rlo e Palazzo Madama prima 
delle ferie estive. cloe entro la 
prossima settlmana. 

Alia Camera (commissione 
Industria e commissione spe-
ciale per 1 fittl) sono venuti 
in primo esame i decreti rela-
tivi al blocco del prezzi del 
prodotti alimentari e del fltti 
e alia ristrutturazione del Co-
mitato intermlnisteriale prez
zi; al Senato (commissioni Bl-
lancio e Lavoro) i decreti re-
lativi al blocco dei listlnl in
dustrial! e alia proroga della 
Gescal. 

La discussione alia commis
sione Industria della Camera 
si e incentrata soprattutto sul 
blocco del prezzi dei generi 
alimentari di largo consume 
E' un prowedlmento che. co-
m'e noto, tende a bloccare al 
livello del 16 luglio i prezzi di 
21 prodotti alimentari fonda
mentali sino al 31 ottobre 1973, 

Le Insufficienze del decxeto 
hanno suscitato generali * per- • 
plessita, pur nel riconoscimen-
to della necesslta del prowe-' 
dimento. I compagnl on. Mi
lan!, Maschiella e Bardelll pre-
annunclando rastensione del 
gruppo comunlsta in aula, han
no esposto le valutazioni criti-
che del gruppo comunlsta. ri-
levando innanzitutto come il 
decreto. anche se considerato 
in relazlone agli altri. non e 
contestuale a misure plO ge
nerali e incisive quail la even
tuate manovra di riduzlone 
delle aliquote IVA in presenza 
di mutamentl del prezzi alia 
scadenza fissata. e la manovra 
creditizia per impedire ognl 
aumento del costo del denaro. 

A proposito del controlli, i 
comunisti hanno chiesto che 
a tale fine vengano moblli-
tati anche i Comuni e le Re
gion!, conferendo loro poterl 
appropriati. mentre per 
TAIMA hanno rivendlcato 
una maggiore caratterizza-
zione con un intervento de-
ciso e massiccio sul terreno 
delle importazioni sia di ali
mentari che di manglml 

In relazlone al prezzi dei 
prodotti agricoli, .il PCI ha 
chiesto che vengano regolamen-
tati i prezzi del mezzl tecnici 
fomiti dall'industria 

Un giudizio molto critlco e 
stato espresso alia commissio
ne Bilancio del Senato. dal 
compagno Bollinl al decreto 
sul blocco di un anno (fino al 
31 luglio 1974) del llstlno dei 
prezzi delle Industrie (350 in 
tutto) che nei primi sei mesi 
dell'anno abbiano avuto un 
fatturato di 5 miliardi. 

D compagno Bollini ha rile-
vato la limltatezza del decre
to. e ha proposto di allargare 
la fascia delle industrie ob-
bligate a depositare i listini a 
tutte quelle che abbiano 3 mi
liardi di fatturato nei primi 
sei mesi. I comunisti. inoltre.' 
hanno chiesto che. oltre al ll
stlno a] 28 giugno 1973, le in
dustrie siano obbligate a de
positare anche il listino a fine 
dicembre 1972. 

L'uno e 1'altro emendamen-
to. perd, sono stati bocciati 
dalla maggioranza. Anche su 
questa misura e previsto jl vo
to dl astensione dei comunisti. 

Voto contrario 1 senatori co
munisti hanno dato. nella com
missione Lavoro. al decreto 
sulla Gescal. ritenendo fra 1'al
tro che esso non serva ai fini 
dell'intervento straordinarlo 
che 11 governo si propone. 

Alia commissione speciale 
fittl della Camera, che si e riu-
nita nel pomeriggio. la batta-
glia, per iniziativa del comu
nisti. si e sviluppata sulla du-
rata e sui contenuti del prov-
vedimento del governo che 
blocca al 31 gennaio 1974 1 fitti 
e 1 canoni per te abitazioni i 
cul locatari non abbiano un 
reddito Imponibite superiore a 
4 milioni. 

L esame di questo decreto e 
stato abbinato alia proposta 
di legge comunlsta che e piu 
ampia e articolata. II compa
gno Spagnoli. che ha criticato 
I IimitJ del decreto. ha posto 
in evidenza tre questlonl di 
dissenso col progetto del go
verno: 1) la mancata genera-
lizzazione del blocco delte lo-
cazioni a tutti gli immobili. 
quindi anche a tutte te case 
di abitazione; 2) II mancato 
congel9mento del fitto a quel-
Io dovuto a) 30 dicembre 1972 
(in quest! mesi. infatti. si so
no avuti. specie nelle grand! 
citta paurosi aumenti degli 
affitti); 3) la limitata durata 
del prowedlmento che non 
rende credibile la volonta po 
Iitica del governo di giungere 
a una regolamentazione nel 
settore; 11 blocco. generallzza-
to. deve essere previsto al me
no fino al 30 giugno 1974 o. 
in via subordinata. la sua va
lidity alia sodenza del 31 gen
naio 74. deve essere proroga-
ta automaticamente se nel 
frattempo non sia intervenuta 
la riforma. 

Su quest! puntl I comunisti 
hanno presentato emendamen
ti. 

La maggioranza ha votato 
contro tutti gll emendamen
ti. resplngendoli. II sotto-
segretarlo Pennacchlnl si e 
soltanto impegnato a vedere 
in aula con il comltato del 
nove. le soluzlonl da dare ad 
alcune question! tecnlche. Gll 
emendamenti comunisti sa
ranno ripresentati In aula. . 

* ~U • %& ^'' ' * • ' * • • • !" • 

CHE C0SA PREVED0N0 I DECRETI 
Diamo dl seguito una ampia sintesi 

del contenuto del cinque decreti ap
provati dal Consiglio del mlnlstrl. 

Generi alimentari 
Sono bloccati fino al 31 ottobre 1973. 

al livelli del 16 luglio 1973, 1 prezzi 
di vendita alia produzione, distrlbuzio 
ne e consumo del seguentl generi: 
1) carni fresche dl qualunque 
specie; 2) paste alimentari secche; 3) 
rlsone e riso; 4) oil! dl ollva; 5) olii 
dl semi; 6) burro; 7) margarina; 8) 
formaggi in genere; 9) salumi e pro-
sciuttl; 10) lardo salato e strutto; 11) 
baccala e stoccafisso; 12) pollame; 13) 
conlgli; 14) prodotti alimentari con-
servati comunque confezionati o ven-
duti, anche sfusl; 15) prodotti alimen
tari surgelati: pesci inter!, prodotti 
della pesca In confezioni, verdura e 
ortaggl in confezioni, carnl in confe 
zion! comunque preparate; 16) acque 
mineral!; 17) blrra, vino comune da 
pasto sfuso e in bottiglia; 18) alimenti 
dietetici per l'infanzla; 19) saponi da 
bucato e da toeletta; 20) deters!vi; 
21) gas liquefatto in bombole, escluso 
quello per la autotrazlone. 

Solo i prezzi delle carni possono es 
sere varlati prima del 31 ottobre in 

' relazlone alia normatlva comunitaria 
- sugli scambi tra i paesi membri e con 

I paesi terzl ed In questo caso l'ade-
guamento del prezzo sul mercato inter-
no viene fatto dai Comitati provincia-
II dei prezzi previe direttive del CIP 
- Dal 1° novembre 1973 e fino al 31 
luglio 1974. le lmprese che importano 
o producono 1 beni sottoposti al blocco 
nonche le rispettive organlzzazloni di 
categoria possono presentare al CIP 
domanda per procedere ad eventual! 
aumenti dei prezzi; la domanda deve 
essere corredata dalla documentazione 
relativa alle variazioni di costo inter 
venute ed alle condizioni di mercato. 
Il CIP prowede sulla base del criteri 
e delle direttive stabilite dal CIPE, nel 
termine di sessanta giorni. 

Partlcolari compiti vengono affidatl 
anche all'AIMA (Azienda di stato per 
gli interventi sul mercato agricolo) la 
quale pub, se necessario, importare ed 
Immettere sul mercato — dopo le ne 
cessarie autorlzzazioni — earn! bovine 
e grano. 

La violazione delle misure di blocco 

— per la cui attuazlone norme appo 
site verranno emanate con decreto del 
presidente del CIP o del ministro de 
legato — viene punita con la sanzlone 
amministrattva del pagamento di una 
wmma da lire 50 mila a 10 milioni 
Nei casi di particolare gravita, puo 
essere disposta la revoca della auto 
rizzazlone amministrativa. 

Prodotti industriali 
" Le lmprese commerclall produttrlci 
o distributrici, che abbiano avuto 
nel primo semestre del '73 un volume 
dl affarl superiore al cinque miliardi 
di lire, sono tenute a depositare pres 
so 11 CIP, nel termine di trenta giorn) 
dalla entrata In vigore del decreto. 
il listino con la indicazione dei prezzi 
dei beni, per unita o misura, alia data 
del 28 giugno '73. I Ilstlnl saranno 
bloccati fino al 30 giugno '74. Entro 
questa data, ognl variazione dei prezzi 
di listino deve essere preceduta da una 
comunicazlone notificata al CIP. La 
variazione del prezzi pud avere decor 
renza se nel termine di 60 giorni dalla 
notlfica al CIP, la richiesta di aumento 
non viene respinta dal ministro per 
il Bilancio e la programmazione eco 
nomlca. 

Ognl variazione di aumento dei prez
zi, indlcati nei listini, successivamente 
al 28 giugno "73 e priva di effetto per 
le prestazionl non ancora eseguite alia 
data di entrata in vigore del decreto 
stesso. 

Le violazionl alle norme del decreto. 
nonche la omissione della Indicazione 
di alcuni beni nei listini, sono punite 
con ammende da 1 milione a 100 mi
lioni di lire; la indicazione nel listini 
di prezzi non corrispondenti a quelli 
pratlcatl entro 11 28 giugno b punita 
con una ammenda da 1 milione a 150 
milioni: infine la vendita o la messa 
in vendita a prezzi superior! a quelli 
Indicati nei listini e punita con 1'am-
menda fino a 150 milioni. 

Blocco dei fitti 
I contrattl di locazione o subloca-

zione di immobili urbanl in atto alia 
entrata in vigore del decreto sono 

prorogati al 31 gennaio '74. Sono 
esclusi dalla proroga quelli ad uso di 
abitazione, stipulati con conduttori o 
subconduttori che siano lscrltti a ruo-
lo, al fini della irnposta complemen-
tare per 11 '73, per un reddito com-
plessivo netto superiore a 4 milioni dl 
lire, o che comunque abbiano perce-
pito nel '72 un reddito dl pari misura. 

A questo scopo, i reddlti derlvantl 
da lavoro dlpendente e le pensioni so
no provati escluslvamente sulla base 
di attestazionl del datore dl lavoro o 
dell'ente erogatore della pensione. 

I patti e le clausole contrattuali sti
pulati successivamente alia entrata In 
vigore del decreto che, a qualsiasi tl-
tolo, prevedano aumenti di canoni di 
locazione di immobili urbani, sono nul-
li. Dalla stessa data sono inefficaci le 
clausole di adeguamento dei canoni dl 
fitto diretti a compensare gli eventua-
11 effetti della svalutazione monetaria. 

Fino al 31 gennaio '74 sono anche 
sospesi gll sfratti, tranne quelli fonda-
ti sulla morosita deU'inquilino o sulla 
necessita del proprletario, determina-
tas! dopo la costituzione del contratto 
di fitto, di disporre della abitazione. 

I contrattl di fitto non per abita
zione (cioe quelli per uso commercia-
le, industriale etc.) sono tutti bloccati. 
Decadono dal beneficio del blocco, gli 
esercenti di attivita commercial! nei 
cui confront! sia stata pronunciata la 
revoca della autorizzazione ammini
strativa in quanto abbiano violato le 
disposizionl relative al blocco dei prez
zi dei generi alimentari. 

Contribute 
alia Gescal 

Viene prorogate al 31 dicembre '73 
il versamento dei contributi alia Ge
scal che avrebbe dovuto cessare dal 
1. agosto '73. Con 11 quinto decreto si 
prevede una riorganizzazione del Co
mltato interministeriale del prezzi. 

II quinto decreto prevede inoltre lo 
adeguamento di servizi del ministero 
del Bilancio e della programmazione 
economica, nonche dei comitati pro
vincial! dei prezzi. 

Documentiamo i l carattere menzognero della campagna del la Confindustria 

La grande industria ha attuato aumenti 
dietro lo schermo dell7 autodisciplina » 

Dal 1° giugno al 16 luglio sono state apporfafe numerose variazioni di listino in tutto il settore alimen'are 
Alcuni prodotti dati per esauriti - Un'esperienza che pone in evidenza la necessita di controlli penefranti 

SICILIA 

La Regione convoca 

una riunione per 

i l carovita 
PALERMO. 25 

II governo regionale sicilia 
no ha accolto la proposta dei 
sindacati. Amministrazioni lo
cali, organ! zzazioni di eser-
•centi e del nostro partito. di 
convocare una riunione di tut
ti i prefetti dell'Isola. dei sin-
daci dei capoluoghi. dei diri-
genti del sindacati e degli 
esponentl di tutte le catego-
rie sul problema del rincaro 
dei prezzi. 

La Confindustria e gli or-
gani di informazionc che se ne 
sono fatti porta voce hanno men 
tito per oltre un mese annun-
ciando un blocco dei prezzi del-
1'industria attuato at tra verso la 
c autodisciplina delle aziende > 
che ha mascherato nuovi. forti 
aumenti. I I sospetto su questa 
campagna, iniziata in giurjno. 
sorse fin dall'inizio in quanto 
non veniva rornito I'elenco del
le aziende aderenti all'autodisci-
plina. E cid al chiaro scopo di 
sottrarsi a verifiche L'elenco 
di industrie che hanno aumen 
tato i prezzi in giugno venuto 
in nostro possesso e tuttavia 
cosi ampio da escludere che si 
tratti di casi sporadici. Fra le 
industrie che hanno aumentato 
i prezzi vi sono alcuni dei prin 
cipali gruppi nazionali. 

Diamo una esemplificazione 
dei principalj aumenti appor-

tati nel periodo di propaganda 
sulla c autodisciplina >. 

Pasta grammi 500: da lire 
133.30 a lire 144.50 ingrosso (1 . 
tipo comune); da lire 221 a li
re 252 (2. tipo. aU'uovo). Que
sto rincaro e stato attuato. 
guarda caso. il 16 luglio ed in 
misura identica per prezzi iden-
tici da due delle principali ditte 
nazionali. 

Piselli grammi 500: da 120 a 
125 lire (1 . tipo); da lire 160 a 
165 (2. tipo); da lire 158 a 170 
(seconda ditta). L'aumento e 
stato comunicato. guarda caso. 
il 1. luglio. 

Fagioli: da lire 102 a 108 per 
grammi 500 (1 . tipo); da lire 
93 a 100 (2. tipo). Aumento pra-
ticato aU'i'mzio di luglio. 

Pomodori pelati: da lire 118 
a lire 145 (prodotto dichiarato 
esaunto in queste settimane); 
ugualmente esaunto e stato da-

Gli insulti dell'estrema destra al pretore di Roma 

Quando si applica la Costituzione 
la destra estrema si esibi-

see in un forsennato attacco 
contro il pretore di Roma reo 
di avere applicato lo Statuto 
dei lavoratori alia questione 
del Messaggero. E" interes-
sante notare, innanzitutto, 
quale sia. da parte di questi 
figuri. Vatteggiamento verso 
la magistralura. Costoro si 
profondono in atti di ossequio 
verso i magistrali non appe 
na hanno il segno, da parte 
di qualcuno di essi, di un to-
tale disprezzo verso la Costi
tuzione e verso le leggi della 
Repubblica, Ma quando un 
magistrato osa applicare la 
Costituzione e le leggi nuove 
che la Repubblica si i data, 
allora contro questo magistra
to si scarica un odio zoolo-
gtco. Vinsulto piu volgare, la 
calunnia e la memogna piu 
grossolane. Non Vi da mera-
vigliarsi: i questo lo stile fa
scista, 

La colpa del pretore di Ro
ma sarebbe quella di avere 
emesso una sentenza politico, 

Come si pub applicare — 
ecco la domanda della destra 
— lo Statuto dei lavoratori ad 
una persona che oltre ad es
sere il direttore di un gior-
note i anche il proprletario 
del 50 per cento delle azioni? 
B qui, agli insulti contro il 
magistrato si uniscono quelli 
contro il Perrone Aleesandro. 
Anche qui & interessante una 
annotazione a proposito de

gli usi e costuml di questi 
giornalisti della destra. Noi 
abbiamo polemizzato con ogni 
asprezza, sul piano politico, 
con le posizioni che il Mes
saggero, sotto la direzione di 
Perrone, ha assunto in piu oc-
casioni. Ma non ci e passato 
nemmeno per Vanticamera del 
cervello di scendere alVtnsul-
to personate. Per questi gior
nalisti della destra, mvece, 
injangati come sono dal loro 
passato vergognoso e dal lo
ro presenle, nvoltolarst in una 
polemtca lotta di votgaritb, 
personali i un dato nalurale 
e costituttvo. 

A parte, perd. Vessenza me-
desima di cui questa gente & 
fatta conta molto. anche, Voc-
casione. Per loro, abituati ad 
obbedire senza dlscutere gli 
ordini dei loro padroni, & 
aberrante che uno che appar-
tiene al mondo padronale. non 
diciamo si rivolti contro la 
propria classe (giaccht non & 
questo il caso del Perrone), 
ma si permetta di dissentire 
dalle degenerazioni piu estre-
me a cui vorrebbe condurlo 
I'ambiente da cui esce. Di qui 
viene Vodio forsennato di que
sti servitorL 

A parte questo, pert, la do
manda stessa ch'essi pongono 
i fondata sulla menzogna. 11 
pretore di Roma, nella sua 
sentenza, ha chiarito che al 
fini della causa promossa dai 
sindacati il giudizio doveva 

necessariamente riguardare la 
posizione dell'interessato nella 
sua veste di direttore del gior 
note impegnato insieme agli 
altri dipendenti del quotidia-
no in una vertenza sindacale, 
quella per il * contratto inte-
grativo aziendale*. sostenuta 
dai sindacati nazionali dei ti-
pografi e dei giornalisti. E, in
fatti, in questa sua veste di dl
pendente (anche se proprieta-
rio di una parte delle azioni) i 
stato licenziato in tronco dai 
nuovi proprietari detl'allro SO 
per cento delle azioni. 

II pretore doveva gtudicare 
se questo licenziamento fosse 
rilevante o no at fini della 
vertenza in atto. e se quin
di fosse o no da considerarsi 
un gesto di repressione anti-
sindacale e, quindi, un gesto 
divenuto illegittimo dopo la 
entrata in vigore della legge 
delta w Statuto dei lavorato
ri*. E che di questo si trat-
tasse, il pretore non ha avuto 
dubbio. come non pub aver 
dubbio nessuna persona di 
buon senso. Una sentenza ba
sato, dunque, rigorosamente 
sul diritto. 

Naturalmente, parlare della 
esistenza della Costituzione e 
di leggi nuove at nostalgici 
del manganello e dell'ollo di 
ricino & cosa fuori luogo. n 
sogno di questa gente i di 
tornare al tempo della loro 
giovinezza, quando le loro 
menti fervide erano animate 
dalle veline del Minculpop. \<. 

to il concentrato di pomodoro 
dal 19 luglio. 

Olio d'oliva: da lire 1040 a 
1090 a Iitro. Aumento praticato 
all'inizio di luglio. 

Olio di semi: da lire 430 a 
lire 470. aumento comunicato 
all'inizio di luglio. 

Torino sottolio: da lire 185 a 
lire 220 per 100 grammi. Au
mento in vigore dal 7 luglio. 

Pesce surgelato: aumento ge
nerate in misura variabile fra 
il 13 ed il 17 per cento in vi
gore dall'inizio di giugno. 

Verdure surgeiate: aumenti 
6-7 per cento in vigore dai pri
mi di giugno. 

Esami di variazione del prez
zo del pesce surgelato: 300 
grammi di filetti di sogliola da 
460 a 557 lire; bastoncini di pe
sce 285 grammi da 383 a 433 
lire; filetti di merluzzo 200 
grammi da 302 a 342 lire. 

Su tutti questi prezzi. che 
sono aH'ingrosso. bisognerebbe 
aumentare proporzionalmente la 
quota spettante al rnenditore 
per ottenere il rincaro reale al 
consumo. 

c Tutto deve essere chiaro 
per noi. per il governo. per il 
eonsumatore > avevano dichiara
to i dirigenti della Confindu
stria. prendendo impegno a co-
municare e spiegare gli aumenti 
Ai prezzo pubblicamente. Essi 
chiedevano fiducia ed hanno 
puntato sull'sutodisciplma ' per 
sfuggire a misure di controllo. 
Ora vediamo che le dichiara-
zicni unilateral! sono suscetti-
bili di eoprire le manovre piu 
sporche. n comport a men to del
la grande industria alimentare 
nell'ultimo mese pone in evi
denza due fatti: 1) e'e stata una 
mossa. chiaramente connessa 
con il cambiamento di governo 
e le misure annunciate, ten-
dente a svuotare in anticipo 
1'eTfetto di possibili azioni con
tro Finflazione; 2) in alcuni ca
si. col pretesto della stagiona-
lita. il prodotto e stato fatto 
mancare del totto al consumo. 
L'imboscamento dei prodctti e 
uno dei mezzi classici per eser-
citare una spinta mascherata 
aU'aumcnto dei prezzi. L'esauri-
mento delle vendite di pomo
doro due mesi prima che entri 
nel vivo la nuova campagna di 
produzione e perlomeno sospet
to. Occorrera una vigilanza e 
I'intervento di strumenti adatti 
per impedire che ci sia sp»ro 
per queste manovre. 

r. t. 

Tutti i deputati comunisti 
tons tomrtl ad asser* prtsen 
t\ senza ecc«zlen« a part) re 
dalla Mtfuta antlmarldlana 
41 
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Un libro di Guido Piovene 

Meditazione 
sulP Europa 

Un documento di un difficile e trava-
gliato processo al cui esito e diretta-
mente interessato il movimento operaio 

Nella fase piu acuta della 
tensione politica per Berli-
no, quando poteva sembrare, 
in seguito ad una non ca-
suale campagna di allarmi-
srao, che da quella tensione 
potesse scaturire persino 
una guerra, Guido Piovene 
scrisse un articolo, «Mo-
rire per Berlino », che su-
scito scandalo tra gli ol-
tranzisti atlantici e gli 
antisovietici professionali di 
casa nostra. Lo scritlore 
vi sosteneva infatti che 
sarebbe stato assurdo la-
sciarsi trascinare in un con-
flitto le cui ragioni erano 
del tutto artificiose; e, in ul
tima analisi, estranee agli in-
teressi reali dei Paesi eu-
ropei. 

Un problema 
di oggi 

Oggi, a 'mol t i anni di di-
itanza, Piovene raccoglie, 
ampiamente riveduti, gli ar-
ticoli scritti recentemente 
per un quotidiano del nord 
sull'Europa, anzi sul tema 
specifico delle prospettive 
dell'unita europea, e pre-
parati nel corso di viag-
gi, incontri, interviste com-
piuti in quasi tutti i 
Paesi europei che si defi-
niscono € occidentali» (ad 
eccezione dell'Austria, della 
Grecia, della Svizzera, del-
l 'lslanda). II libro che ne ri-
sulta (Europa semilibera. Mi-
lano, Mondadori, 1973, pagg. 
364, L. 4.000), al di Ir.'delle 
qualita letterarie, che qui si 
tralasciano, costituisce una 
c meditazione > sullo stato 
dell'Europa estremamente 
ricca di spunti, di riflessio-
ni critiche, di giudizi non 
superficiali: un documento, 
se si vuole, di quel trava-
gliato e difficile processo 
che, se avra esito positivo in 
un'Europa unificata, potra 
mutare non solo la geogra-
fia, ma le prospettive stesse 
e le sorti di centinaia di mi-
lioni di uomini e, indiretta-
mente, di tutto il mondo. 

Piovene non e entusiasta 
dell'idea di Europa, ma nep-
pure la osteggia: si chiede 
piuttosto, pagina dopo pagi-
na, se essa e realizzabile, si-
no a qual punto 6 gia ma-
turata nelle coscienze, quali 
elementi vi spingano, e qua
li invece la contrastino. Non 
si tratta, ovviamente, di un 
saggio economico-politico, 
ma di una indagine a livello 
dei modi di vita, delle isti-
tuzioni, del quotidiano. E' 
un punto di vista, questo, 
che gli permette, da un lato, 
di manifestare la sua perso
nality e la sua presenza di 
scrittore (e di uomo, di eu-
ropeo singolo, appunto), dal-
l'altro di evitare di lasciarsi 
trascinare dagli aspetti tec-
nocratici e meramente razio-
cinanti di un certo europei-
smo di vertice. 

Da un altro pericolo Pio
vene mette esplicitamente in 
guardia: di fare dell'Europa 
un'entita mitica, di attardar-
si nella presunzione che essa 
costituisca un < faro di civil
ta >, un modello positivo per 
gli altri Paesi del mondo, 
ma non coglie la funzione 
di questo mito aliorche si 
sbarazza, con un moto di fa-
stidio del problema del co-
lonialismo e dell'imperiali-
smo dei Paesi europei che, 

A Rimini 
mostra 
« Citta 
spazio 

scultura » 
RIMIN I , 25 

Sabato 21 luglio prenders 
inizio la mostra eCitta-Spa-
zio-Sculhira», ordinata ed 
allesfifa da Pier Carlo San-
tint, Giancarlo Cili, Giu
seppe Davanzo e Giancar
lo Valentini. La rassegna, 
organizzala dall'amministra-
zione comunale, sara dislo-
cata in diversi punti del 
centre storico, quali piazza 
Cavour, il loggiafo del Pa
lazzo comunale, il cortile 
del Palazzo Podesta e la 
pescheria In questi luoghi 
verranno espos'e opere di 
Adam, Azuma, Canuli, Cap-
pel lo, Cardenas, Cascella, 
Consagra, Fabbri, Gilardi, 
Greco, Guerrini, Martin, 
Mirko, Mormorelli, Negri, 
Noguchi, Penalba, Pomorforo, 
Ramous, Signori. Stahly, Ta-
vemari, Vangi, Viani. Di ec-
cezionale rilievo, poi, la par-
tecipazione di Marino Marini, 
che sara presente con sei 
sculture inedite. Con quesla 
inlziativa la citta di Rimini 
intende proporre un modo 
diverso di fruizione degli spa-
zi urban!, suggerendo al con-
tempo nuove occasion! vlsi-
ve che, sia pure nell'amblto 
dl Intfrvanti parziali e prov-
visorl, modifichlno gli attua-
II percorsi clttadini. La mo
stra si protrarra flno al pros-
•Imo settt ottobrt. 

—> 

mutate le forme, non 6 un 
problema di ieri, ma di og
gi; ed e un tema chiave, in 
quanto il suo mantenimento 
o il suo abbandono implica-
no una gestione totalmente 
diversa del potenziale delle 
forze produttive in Europa, 
e quindi, in ultima analisi, 
una scelta « di classe ». 

Ma, per Piovene, l'Europa 
e quella che e, con le sue 

differenziazioni e con i suoi 
tratti comuni; e come tale, 
oggi, non esprime nessuna 
« civilta » in particolare, ma 
semmai si muove entro una 
crisi generale di civilta, i 
cui segni variamente si scor-
gono in tutte le sue nazioni, 
piu o meno evidenti. Se si 
dovesse esprimere l'essenza 
di questa crisi, quale almeno 
Tintende Piovene, non lo si 
potrebbe far meglio che con 
le parole della sua breve 
nota di apertura al volume: 
* Piu di vent'anni fa il mon
do era ancora pieno di cose, 
personaggi, paesaggi, alberi, 
animali. Adesso e diventato 
astratto, nebbioso con qual-
che schiarita, ha soltanto 
problemi, oppure rabbie, 
paure, ideologic, utopie ». 

Le simpatie, e le nostalgie, 
dello scrittore, vanno aper-
tamente verso quel mondo 
pieno di cose e di persone; 
e verso quei paesi, o quelle 
province, ove un rifiesso di 
quel mondo permane, o me
glio, e meno contaminato, 
formalizzato, serializzato. Fa
cile, a questo punto, attri
b u t e a Piovene l'attributo 
di « conservatore»: ma il 
problema della < qualita del
la vita » e uno di quelli che 
emergono con sempre mag-
giore urgenza, e non certo 
da ambienti conservatori, 
proprio di fronte ai crescen-
ti guasti della societa del ca
pitate e del profitto. Sicche, 
con un riferimento concreto, 
la perplessita, e persino la 
antipatia non celata, che 
Piovene dimostra verso la 
socialdemocrazia scandinava 
.non pud certo essere letta 
in chiave c liberate >, e tanto 
meno « antisocialista >: toe-
ca invece il cuore di una 
alternativa reale: per dirla 
in breve coglie, sia pure in-
direttamente, il fatto che il 
< socialismo » non pun esse
re, e non e, un problema di 
« ridistribuzione » della ric-
chezza prodotta, ma emerge 
solo aliorche coinvolga sino 
in fondo le modalita stesse 
della produzione, e del ruo-
lo di ogni singolo cittadino 
in essa. 

II grande salto 
di civilta 

Un libro, quindi, intelli-
gente, e da leggersi con in-
telligenza, cogliendone an-
che i caratteri che gli deri-
vano dai particolari inte-
ressi cultural! dell'autore, 
senza, al contrario, formaliz-
zarsi per le < lacune > che 
e facile riscontrarvi. Cosi 
credo sia di notevole acume 
critico e profondita il « viag-
gio» che Piovene compie, 
entro il piu vasto viaggio at-
traverso l'Europa, nel mon
do cattolico, ove esso sia 
rappresentativo: con i suoi 
fermenti, le sue contraddi-
zioni, le sue tension!; mentre 
si pud certo rimproverare a 
Piovene il fatto che abbia 
lasciato cos] ampiamente da 
parte la problematica del 
movimento operaio, la sua 
vita interna, i fermenti e le 
prospettive che in esso si a-
gitano, anche e specialmente 
per cid che concerne il gran
de tenia sottcso all'inchiesta: 
1'unificazione europea. II 
quadro che ne sarebbe c-
merso sarebbe certo tale da 
dare una ben diversa profon
dita e dinamica alia sua vi-
sione d'insieme. 

La conclusione cui Piove
ne sembra giungere e che 
senza una forza Iraente, che 
egli vede ancora identificar-
si in una nazione, l'unita 
europea e destinata a rima-
nere una mera aspirazione. 
Questa nazione, per vari mo-
tivi e seani. potrebbe esse
re, a giudizio dello scrittore, 
la Francia: per la qualita, 
insieme, della sua borghe-
sia e del suo proleiariato. 

Non coneordiamo con que
sta conclusione. ovviamente; 
riteniamo invece che la via 
dell'Europa passi dalla ca
pacity del movimento ope
raio di investirsi in modo 
autonomo del grande tema 
dell'* europeismo ». e di ap-
portarvi il contributn deci-
sivo della sua esperienza di 
lotta e della sua fantasia or-
ganizzativa. I segni di que
sta eventualita cominciano 
gia a trasparire: e solo da 
qui, certo, pud nasccre quel
la « passione • per il grande 
salto di civilta che la nasci-
ta di un'Europa socialista 
farebbe insorgere e che in
vece — e con ragione — 
Piovene non scorge nello 
stato attuale della • idea » 
di Europa. . t 

Mario Spinella 

Vent'anni fa l'attacco alia Moncada di Santiago 

I nrlmo assatte della rivoluzione cuhana 
Contro la tetra fortezza della capitale della provincia di Oriente si lancia un gruppo di patrioti che vuole suscitare la rivolta 
del popolo contro la tirannia di Batista — Li guida un giovane avvocato dell'Avana, Fidel Castro — L'impresa fall.see, si sca-
tena una repressione selvaggia, ma la lotta e le idee rivoluzionarie continuano a camminare: vinceranno appena sei anni dopo 

Dal nostro corrispondente 
L'AVANA. luglio 

11 26 luglio 1953 Milton Ei
senhower, fratello' dell'allora 
Presidente degli Stati Uniti, 
di ritorno da una missione 
« di buona volonta » nei Paesi 
del Continente latinoameri-
cano dichiarava ai giornali-
sti: « Nell'emisfero occidenta-
le. i nostri vicini e noi ci 
dedichiamo con entusiasmo al 
compito di perfezionare una 
comunita fondata sugli stes-
si fini e su una fraterna /«'• 
ducia. La mia conclusione ec-
cola: il comunismo non ha al-
cuna possibilita nell'emisfe
ro ». 

Lo stesso giorno all'alba, 
esaltamente alle 5,15, un cen-
tinaio di cubani capeggiati dal 
giovane avvocato Fidel Castro 
prendeva d'assalto il «cuar-
tel Moncada » di Santiago di 
Cuba, una delle piu tetre e 
meglio difese caserme dell'iso-
la, con Vintento di solleva-
re il popolo contro la san-
guinaria dittatura di Fulgen-
cio Batista e stabilire un re
gime di indipendenza, liber-
ta, democrazia. 11 tentativo 
falli. La repressione fu di una 
violenza e di una bestialita 
inaudite. Gli attaccanti del 
« cuartel » furono letteralmen-
te decimati. Eppure quella 
sconfitta ha segnato una svol-
ta nella storia di Cuba e 
del continente latino-ameri-
cano e a dispetto delle con-
clusioni del signor Milton 
Eisenhower 6 stata il punto 
di partenza di una lotta che 
fu vittoriosa appena sei an
ni dopo e che doveva porta-
re alia creazione del primo 
Stato socialista deU'emisiero 
occidentale. 

Chi erano i giovani « mon-
caditi». da quali ideali era-
no animati, perche scelsero 
la via della lotta armata e 
attaccarono proprio il c cuar
tel t> di Santiago, che cosa si 
proponevano una volta abbat-
tuto il tiranno? 

Poco piu di un anno prima, 
il 10 marzo 1952, con un col-
po di stato militare alia vi-
gilia delle elezioni — che gia 
Jacevano intravvedere un net-
to successo del candidato del 
partito Ortodosso, Agramon-
te, al quale andava Vappog-
gio anche del partito comu-
nista —, Batista aveva tis-
sunto i pieni poteh, abro-
gato la Costituzione (che 
egli stesso aveva varato nel 
1940 alia vigilia della sua pri
ma presidenza) e dato ini
zio ad una delle piu sarigui-
nose pagine della storia cu-
bana. Oltre 20 mila persone 
furono assassinate nel perio-
do compreso fra il «0olpe» 
e il Natale del 1958. 

U movimento operaio deci-
mato nei suoi quadri miglio-
ri (Jesus Menendez, uno dei 
dirigenti piu prestigiosi era 
stato assassinato da un ca-
pitano dell'esercilo); i sin-
dacati occupati e diretti da 
una banda di gangsters; il 
solo Partito socialista popo-
lare (comunista) operava nei 
centri di lavoro in difesa degli 

La casermi Moncada di Santiago di Cuba dopo il fallito attacco dei rivoluzionari. Sui muri st notano i segni delle sparatorte. 

interessi della classe operaia, 
ma in condizioni estremamen
te difficili. 11 terrore imme-
diatamente scatenato servi al-
Vaffermazione - di Batista. 1 
capi dei partiti € tradiziona-
li» preferiscono il quietismo 
alia lotta. 11 presidente desti-
tuito Prio Socarras lascia il 
Paese non dimenticandosi, ben 
inteso, di portare con se il 
frutto dell'illecito arricchimen-
to. I «politiqueros s> del par
tito Autentico e degli altri 
partiti della coalizione gover-
nativa. pronunciano parole in-
focate contro il nuovo ditta-
tore, ma piu per alzare il 
prezzo di una loro successi-
va collaborazione che per sol-
levare le masse — delle qua
li in definitiva hanno terro
re —. contro la tirannia. Ap
pena un anno dopo si ritro-
veranno a fianco di Batista. 

Gli slessi capi del partito 
Ortodosso, fondato dal senato-
re Edoardo Chibas. un idea-
lista. che ha condotto una co-
raggiosa campagna di denun-
cia contro le ruberie, il mal-
costume. la corruzione, e che 
e morto suicida il 5 Agosto 
1951 dopo una drammatica 
trasmissione radio, si mostra-
no dpboli e pr'wi di idee. I 
giovani ortodossi s'ono scon-
certati e irati. La fiducia che 
avevano riposta nel partito e 
tradila dai capi. II primo ad 

insorgere contro il loro quie
tismo £ Fidel Castro, dirigen-
te della gioventii che riuni-
sce attorno a s$ un gruppo 
di patrioti attivi ed entusia-
sti, decisi a lottare con tutte 
le energie contro la dittatura, 
Sono studenti, intellettuali, 
ma piu numerosi ancora, ope-
rai, lavoratori, commessi, pic-
coli artigiani, contadini. 

Davanti al 
tribunale 

Alcune defezioni, qualche 
spiata, la scoperta di provo-
catori infiltrati suggeriscono 
quasi subito di organizzarsi. 
di prepararsi alia lotta arma
ta senza che il potente ed on 
nipresente SIM (servizio di 
intelligenza militare) abbia 
sentore di quello che si sta 
preparando. 

Nei primi mesi del '53 il 
.« movimento », forte gia di va-
rie centinaia di giovani. entra 
nella- fase di concreta prepa 
razione dell'attacco al Monca
da. E' un gruppo ristrettis 
simo (Fidel, Abel Santamaria. 
Montane, Miret all'Avana e Re , 
nato Guitart a Santiago) quel 
lo che si dedica alia prepa--
razione dell'assalto. Gli altri 
sanno che ci si sta preparan

do per una azione armata d> 
cui perb ignorano le caratte-
ristiche, il momenta, e fob 
biettivo, salvo, naturalmente, 
quello di fondo che e snlleva-
re il popolo cubano enntro 
la dittatura. 

Nella prima ttdienza del 
processo contro gli attaccan
ti del « cuartel Moncada », ce-
lebrato ' davanti al tribunale 
di Santiago dv'Guba dopo-.-ll 
fallimento dell'impresa si det-
te fra Valtro lettura del rap-
porto inviato dal comandante 
della caserma colonnello Cha-
viano, soprannominato c In 
sciacallo » per le atrocita cum-
messe nei giorni successivi 
all'attacco. 11 rapporto, un cu-
mulo di menzogne che nel 
corso del dibattimento ven-
ne comptetamente spazzatn 
via, affermava fra le altre as-
surdita che « i facinorosi fra 
i quali si trovavano stranie-
ri che potrebbero essere me.t 
sicani, venezuelani e guate 
maltechi erano armati can 
strumenti di guerra moder-
nissimi». che « quasi tutte le 
armi sono provenienti da Mon 
treat, Canada » e che tra que 
ste e'erano delle bombe a ma 
no. L'obbiettivo di cost pla-
teali menzogne era di dimo-
strare che il <tnovimento> non 
era cubano, ma di gente 
prezzolata giunta dall'estero, 
e che il promotore e finan-

ziatore " era il destituito pre
sidente Prio Socarras, rifugia-
to in Canada. 

La realta e che le armi di 
cui disponevano gli attaccan
ti erano praticamente quelle 
che si potevano trovare e ac-
quistare in una qualsiasi ar-
meria. Le esercitazioni di ti
ro, quasi sempre 'sotto la di-
rezione di un esperto armaio-

•lo-^'llfatore -come'-.Peaf&'Mbi 
ret, si svolsero in fattorie del
la campagna avanera o della 
reghne di Artemisa (Pinar 
del Rio) che form il contin-
gente maggiore di attaccanti. 
Per tutti era un dllenamento 
in vista di una azione che 
permettesse di mettere le ma-
ni su un quantitativo di ar
mi veramente efficaci. 

La scelta 
delFobiettivo 
Una volta scelta come obiet-

tivo la caserma Moncada di 
Santiago (anche se fra le mag-
yiori e meglio difese del Pae
se era a quasi mille chilo-
metri dall'Avana e gli even-
tuali rinforzi avrebbero tar-
dato abbastanza per permel-
tere agli attaccanti di consoli-
dare le posizioni) e fissata 
la data del 26 luglio (la ca-

vilalp dplla provincia di orien
te sarebbe stata in pieno Car-
nevale, piu facile quindi sa
rebbe stato confondersi con 
la massa dei «turisti » e la 
disciplina del « cuartel » sa
rebbe sicuramente risultata 
allentata) rimanevano da ri-
solvere tutta una serie di pro
blemi organizzativi. Innanzi-
tutto il trasporto delle armi 
WiQtiente e la low conserva-
zione in luogo sicuro non 
lontano dall' obbiettivo. Con 
la collaborazione di Renato 
Guitart fu affittata vicino al
ia spiaggia di Siboney, alia 
periferia di Santiago, una pic-
cola fattoria ufficialmente per 
impiantarvi un allevamento 
di polli. Lo stesso Guitart, 
sfruttando conoscenze ed ami-
cizie, incontrandosi spesso con 
militari, e approfittando del
ta sua attivita di commer-
ciante in alimentari, riusci a 
penetrare piu volte nel Mon
cada e farsi descrivere la ca
serma in tutti i particolari, 
cosi da poter preparare una 
pianta esatta. 

11 23 luglio ormai ultima-
ti i preparativi, 150 fra i gio
vani meglio preparati e piu 
decisi vengono convocati al
l'Avana a' piccoli gruppi e da 
qui fatti vartire, per Santiago. 
Nella notte fra il 25 e il 26 
si ritroveranno tutti nella fat
toria di Siboney dove rice-

veranno divisa e armi. L'attac
co e fissato per la mattina 
all'alha alle 5,15 simultanea-
mente al « cuartel Moncada > 
e alia caserma di Bayamo. 
Non tutti vi parteciparono. 
Una decina. presi dalla pau-
ra, all'ultimo momento si ri-
fiutarono con il pretesto di 
non dispone di armi idonee. 
1M prima auto con otto com-
pagni a bordo, tutti in di
visa di sergente, riusci a pe
netrare dalla porta ire della 

caserma. Le sentinelle alle qua
li i compagni si erano pre-
sentati con il pcrentorio ordi-
ne « Fate largo, arriva il ge
nerale » furono immobilizza-
te e tre degli armati, pene-
trati in una camerata riusci-
rono a far prigionieri una cin-
quantina di soldati colli nel 
$onno. Ma una ronda che se-
condo i controlli effettuati in 
precedenza a quell'ora non 
avrebbe dovuto trovarsi nei 
pressi dell'ingresso principa-
le e un soldato che, proba-
bilmente, rientrava in ritar-
do dal carnevale, costituiro-
no I'imprevisto che fece fal-
lire la sorpresa. Dopo tre ore 
di combattimento (due squa-
dre dirette da Abel Santama
ria e da Raul Castro aveva-'. 
no occupato rispettivamente 
senza colpo ferire Vospedale 
civile e il palazzo di giustizia 
da cui potevano sparare sul 
Moncada) dovettero cedere al
ia superiorita numerica (ol
tre mille uomini) e delle ar
mi. Nei combattimenti mo-
rirono tre rivoluzionari e mol-
ti altri rimasero feriti. Le per-
dite dell'esercito furono in-
genti. 

A Santiago una quarantina 
riuscirono a raggiungere Si
boney e da qui un gruppo 
di 19 patrioti con alia testa 
Fidel Castro, cercb scampo 
sulla Sierra. Finiti i combat
timenti inizio la caccia al ri-
voluzionario. Batista aveva 
dato un ordine preciso: « Uc-
cidere 10 rivoluzionari per 
ogni soldato morto ». «Tutte 
le formd'di crudelta.'di bar--
barie — dird Fidel dT proces
so — furono super ate. Non si 
uccise per un minuto, un'ora 
o un'giorfio;",ma pet una set-' 
timana completa i colpi, le tor
ture, gli spari non cessarono 
un istante di esser strumenti 
di sterminio utilizzati da per-
fetti maestri del crimine*. Fi
del e molti altri compagni che 
erano con lui sulla Sierra po-
terono salvarsi grazie all'* at-
teggiamento onorevole > di sol
dati come il tenente Sarria 
che si rifiutb di consegnarli 
ai carnefici. 

L'attacco al cuartel Monca
da era fallito. II disegno di 
conquistare la caserma e di 
armare il popolo di Santiago 
contro la tirannia, non era 
riuscito. ma il regime, nono-
stante la ferrea censura e la 
cortina del silenzio che cercb 
di erigere attorno agli awe-
nimenti, non riusci ad im-
pedire il diffonde-rsi delle 
idee che avevano animato i 
rivoluzionari. . . 

Ilio Gioffredi 

I popoli fratelli delPAmerica Latina 
Pubblichiamo due stralci del 

discorso pronnncialo dal com-
pagno Fidel Castro all'Avana, in 
occasione delta testa del 1° 
magsio 1973. 

Cuba ha rappresentato un 
punto di svolta storico, per 
cui per la prima volta si le
va in alto la bandiera di un 
paese latino americano che 
pone fine alia egemonia yan-
kee e che interrompe un 
processo di espansione e di 
aggressione durato un secolo 
e mezzo. 

E oggi anche altri paesi si 
contrappongono agli Stati Uni
ti. E" il caso del governo del 
Cile. risuitato del trionfo di 
Unita popolare, che ha procla-
mato la propria volonta • di 
sviluppare il socialismo in 
quel paese. E cosi non e piu 
solo uno, ma sono due 1 paesi 
che parlano di socialismo. 

E* il caso del popolo peru-
viano, che rivendica la pro
pria sovranita nazionale, che 
afferma il proprio dominio 
sulle risorse peirolifere, che si 
dichiara deciso a condurre 
una politica sovrana e indi-
pendente, e che per di piu 
promuove una radicale rlfor
ma agraria adottando tutta 
una serie di important! misu-
re economiche e sociall. 

C il caso del popolo di Pa
nama, che rivendica energi-
camente il proprio diritto al
ia sovranita sulla zona del 
Canale, zona della quale si 
impadronirono gli imperialisti 
americani attraverso aggres
sion! e prepotenze. 

Mai come ora la rivendica 
zione del popolo panamense 
della propria sovranita sul-
l'area del Canale ha trovato 
tanta forza morale e tanto 
appoggio nell'opinlone pubbll-
ca intemazionale. E abblamo 
visto come, di fronte al voto 
praticamente unanime del 
membTl del Consigllo di slcu-
rezza, gli Stati Uniti abblano 
Imposto il veto alia richlesta 
panamense. 

Sono sempre piu numerosi 1 
il che adotfno un atteg-

Da un discorso del compagno Fidel Castro: « Con la vittoria della rivoluzione cubana 
si e prodotta una svolta nella storia del continente; noi difendiamo 

la causa non solo di questa generazione ma di quelle future, 
non solo di questo paese ma di tutti i paesi» 

giamento fermo ed energico 
di fronte alia prepotenza im-
perialista. Ed e per questo 
che noi diciamo che. a parti-
re dal 1 gennaio 1959, si e 
prodotta una svolta nella sto
ria di questo continente. 

Non crediamo che il Cile. il 
Peru e Panama debbano re-
stare gli unici paesi. Altri. in 
mlsura maggiore o minore. 
stanno elaborando una politi
ca indipendente. una politica 
diversa da quella seguita fi-
nora. 

Che significa tutto cid? In
nanzi tutto, una questione di 
principio. Noi crediamo fer-
mamente che il socialismo sia 
Tunica via per risolvere 1 pro
blemi dei nostri popoli arre-
tratl e sfruttati Crediamo che 
il socialismo sia I'unica via 
attraverso la quale possano 
realizzarsi le trasformazioni 
necessarie che promuovano e 
rendano possibile l'unione di 
tutti i nostri popoli. 

Ma questo non significa che 
l'awento del socialismo si 
produrra immediatamente in 
America latina. Questo non si
gnifica che da un giorno al-
I'altro i popoli latino-ameri-
cani cambieranno tutti insie
me i loro attuali sistemi po
litic! per seguire la via del 
socialismo. 

Vi saranno divers! processl, 
e ciascuno di questi avra le 
sue proprie caratteristiche. 
Alcuni paesi saranno piu 
avanzati nel cammino della 
rivoluzione, e altri paesi sa
ranno piu arretrati; alcuni 
prenderanno cosclenza piu ra-
pidaraente degli altri. Pert, 
in un modo o in un altro, tutt i 
i popoli latlno-americanl © 1 
loro governi prenderanno co
sclenza di questa realta. Per 
un certo perlodo vl saranno 

diverse forme di governo: vi 
saranno governi socialists co
me quello di Cuba, vi saranno 
governi che si propongono di 
condurre avanti un processo 
socialista, come quello cileno; 
vi saranno govern! che non si 
porranno immediatamente il 
problema del socialismo, ma 
affronteranno cambiamenti di 
struttura e difenderanno i pro-
pri interessi di fronte agli Sta
ti Uniti. 

Che significa tutto ci6? Si
gnifica forse che possono es-
servi forme di cooperazione 
fra Cuba e altri paesi latino-
americani, anche se questi 
paesi non avranno realizzato 
il socialismo? Noi crediamo 
di si. Crediamo che possano 
svilupparsi molte forme di 
cooperazione fra la rivoluzio
ne cubana e altri governi Ia-
tino-americani. se questi go
verni manterranno una posl-
zione di indipendenza e di di
fesa dei propri interessi na-
zionali di fronte agli Stati 
Uniti d'America. 

Noi non esigiamo come con-
dizione il socialismo. Sappia-
mo che il socialismo verra 
presto o tardi, per le inevita-
bili Ieggi della storia. E siamo 
calmi. Sappiamo che II futuro 
non sara ne del capitalismo, 
ne del colonlalismo. ne dello 
imperialismo; sappiamo che 11 
futuro appartiene per intero 
ai socialismo. Di questo siamo 
assolutamente convinti. e per-
ci6 siamo calmi. 

Noi pensiamo che possano 
svilupparsi forme di coopera
zione con paesi che conduca-
no una politica estera indi
pendente e che dlfendano 1 
propri interessi nazionali di 
fronte all'lmperialismo, anche 
airintemo dell'attuale slstema 
di relation!. 

I governi che hanno rispet-
to di se stessi, i governi che 
seguono una politica indipen
dente e che difendono i pro 
pri interessi nazionali, go 
dranno di tutta la nostra con 
siderazione e di tutto il nostro 
rispetto. e con essi siamo di-
sposti a coordinarc le forme 
di azione nei confronti degli 
Stati Uniti. 

Questo non esclude assolu
tamente la simpatia e 1'ap-
poggio della rivoluzione cuba
na ai rivoluzionari latino-
americani che Iottano contro 
govern! oligarchic! e reazio-
nari al servizio della pohcica 
imperialista in questo conti
nente. 

• • • 
Nel mondo moderno. con la 

tecnica e le armi moderne. 
Guantanamo non ha un gran 
de valore strategico. Gli Sta 
ti Uniti mantengono questa 
base come dimostrazione di 
forza, come uno strumento di 
umiHazione per il nostro pae
se. Ma non vi e dubbio che 
gli Stati Uniti sono maggior-
mente preoccupati di perdere 
la loro egemonia sulI'Ameri-
ca latina che di cedere la ba
se dt Guantanamo. In qual
siasi momento essi possono 
essere disposti a cedere la 
base di Guantanamo. ma nul
la di piu Ma la nostra posi-
zione non consiste nel dire con 
meschino sciovinismo: i nostri 
problemi saranno risoltt quan
do ci avrete restituito la ba
se di Guantanamo. E Intanto 
loro contlnuerebbero ad arro-
garsl il diritto di tntervenire 
in diverse forme nella vita 
politica dei popoli latino-ame-
rlcani, il diritto di aggredire 
il Cile, dl aggredlra 11 Peru, 
dl mantenere 11 loro dominio 
sul territorio di Panama. 

Per noi. queste questioni 
morali, questi problemi di 
principio. sono molto piu im
portant! di quello della base 
di Guantanamo. E quindi non 
vi saranno miglioramenti nel
le relazioni fra Cuba e gli 
Stati Uniti tinche questi pre-
tenderanno di esercitare la lo
ro sovranita suU'America la
tina, finche pretenderanno di 
svolgere il loro ruolo di gen
darme nei confronti dei popoli 
del nostro continente. Questo 
e per noi il problema princi-
pale. 

II nostro paese e in diffi-
colta, dovendo fare i conti con 
il blocco economico. II nostro 
paese potrebbe ottenere van-
taggi parziali. d: tipo mate-
riale. se cessasse 11 blocco de
gli Stat! Uniti. Ma anche qui 
diciamo la stessa cosa: 1 no
stri problemi non sono I pro
blemi concreti e particolari di 
Cuba, bensl i problemi della 
America latina. 

E su questa questione del 
blocco abbiamo detto con as* 
soluta chiarezza: noi non cl 
rifiutiamo di trattare; cid che 
rifiutiamo e di trattare fin
che dura il blocco economico. 
Questo e assolutamente chia-
ro. E che non si rompano 
piu la testa per sapere che 
cosa pensa Cuba su questo e 
su quello! Noi non siamo inte-
ressati a ricevere qui alcun 
rappresentante yankee. Dicia
mo con assoluta chiarezza che 
non discuteremo con gli Stati 
Uniti finche ci sara il blocco. 
E se un giorno vorranno di-
scutere con noi, dovranno ces-
sare, incondizionatamente il 
blocco. 

Questa e la posizlone che 
abblamo mantenuto, - mante-
nlaroo t manterremo, poiche 

! e una posizione degna del no-
j stro popolo. 

E la seconda cosa che ab
biamo detto e che, quando di-
scutiamo. non discutiamo 1 
problemi di Cuba, ma innan
zi tutto 1 problemi dell'Ame-
rica latina. 

Queste sono le posizioni del
la rivoluzione cubana. 

E" possibile che gli impe
rialisti si chiedano su quali 
forze faccia affidamento la ri
voluzione cubana per mante
nere queste posizioni. Bisogna 
rispondere che la rivoluzione 
cubana conta innanzi tutto sul 
suo morale, sulla sua dignita. 
sulla sua capacita di lottare 
e di pazientare, sulla sua ca
pacita di comprendere gli in
teressi del futuro e gli inte
ressi universali al di sopra 
dei nostri propri interessi par
ticolari. 

M a n t e r r e m o fieramente 
questa politica e aspetteremo 
tutto il tempo che sara ne-
cessario. 

II nostro paese ha attraver-
sato momenti molto difficili, 
che non dimentichiamo: i pri
mi tempi della rivoluzione, lo 
episodio di Playa Giron. la 
crisi di ottobre. II nostro po
polo conosce molto bene le 
difficolta passate e quelle pre
sents Perb sa ugualmente 
bene che sta difenden-
do una causa di valore stori
co, che sta difendendo gli in
teressi non solo rli questa ge
nerazione ma anche delle ge-
nerazioni future, che sta di
fendendo gli Intercast non so
lo del popolo cubano, ma an
che gli interessi degl! altri po
poli fratelli dell'America la
tina, ' • • 

Nella Bibbia vl e 11 famoso 
csemplo dl colul che vendetta 

i propri diritti per un piatto 
di lenticchie. II popolo cubano 
non vendera mai la propria 
causa per un piatto di lentic
chie! 

Diciamo, con pieno spirito 
di giustizia, che questo non e 
un merito esclusivo del nostro 
popolo. Noi facciamc parte del 
mondo rivoluzionario. di un 
mondo che ha lottato e che 
lotta, del mondo cui appar 
tiene il Vietnam, che ha con
dotto una cosi eroica batta-
giia contro 1'imperialismo 
rendendo un grande servizio 
all'intera umanita. 

Noi siamo eredi delle nostre 
tradizioni. della tradizione pa-
triottica e nazionalista del 1868 
e de! 1895. ma siamo anche 
eredi delle tradizioni intema-
zionaliste di Marx ed Engels, 
ed eredi della gloriosa rivo
luzione d'ottobre di Lenin. 

Apparteniamo a queste tra-
d'zioni e da esse traiamo la 
nostra forza. Nei sentimenti 
del nostro popolo si fondono 
il piu intenso spiritc patriottl-
co e il piu intenso amore per 
la nostra storia con il piu pu-
ro ed universale sentimento 
internazionalista fondato sul 
marxismo-leninismo. 

Un giorno l'OSA disse che 
ii marxismo-leninismo era in-
compatibile con l'Organizza-
zione degli stati americani. E 
oggi, questo Primo maggio. 
noi diciamo che l'OSA e in-
compatibile con 11 marxismo-
leninismo! ET incompatible 
con la dignita dei nostri po
poli, e incompatibile con gli 
interessi dei nostri popoli, e 
incompatibile con il futuro 
dell'America latina. 

Lavoratori cubani, giovani, 
studenti: nelle vostre manl 
avete una bellissima bandie
ra. Noi, combattentl del Mon
cada, nell'anno del suo ven-
tennale, in questo Primo mag
gio, vi diciamo con soddisfa-
zione ed orgoglio: questa e 
la bandiera che vi ha dato la 
rivoluzione, questa e la ban
diera del Moncada. Tenetela. . 
alta e portatela ava«M e f t V*£, 
tortosamentel - J x™ iJaMrfrj 
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Conferenza stampa a Roma 

Le tre centrali 
cooperative 

per un confronto 
col governo 

Pronfe ad infervenire su larga scala per risolvere i pro
blem! della casar agricollura, refe distribute, sviluppo 
delta piccola impresa • Ma occorre una politica nuova 

I president! della Confe-
derazione cooperative, Livlo 
Malfettanl, deU'As3ociazione 
generale cooperative, Salvato-
re Castorlna e della Lega na-
z:onale cooperative e mutue, 
Silvio Mlana. hanno tenuto 
ieri a Roma presso l'albergo 
Parco dei Princlpi una con
ferenza stampa. E" la prima 
volta che gli esponenti delle 
tre componenti ideali del 
movimento cooperativo ita-
liano si presentano ad espor-
re insieme le llnee di un in-
tervento che si propone di 
contribulre a risolvere 1 pro
blem! di fondo della nostra 
societa La collaborazione, 
benlnteso. e in atto da tem
po in diversi campi; ad essa 
e mancato finora quel respi-
ro generale che non significa 
confusione delle fisionomie 
rispettlve. di cui ognuno e 
geloso, ma aumento della ca
pacity di intervenlre nella 
realta di oggi che sollecita 
in modo tanto drammatico 
soluzioni dei problem! econo
mic! che siano insieme una 
risposta ai bisogni sociali. 

Le tre organizzazlonl rap-
presentano 20.579 imprese 
cooperative con circa 5 mi-
lioni di soci. II loro peso nel-
le grand! declsioni del paese 
6 molto inferiore alia loro 
forza oggettiva. " 

Llvio Malfettanl ha aperto 
la conferenza stampa con rl-
ferimenti al problema del 
prezzi (che rlportlamo in al-
tra parte del giornale). sof-
fermandosi su due argomenti 
di azione comune. La rifor-
ma tributaria, i cui decretl 
debbono essere modificatl 
dal minlstero delle Pinanze, 
psr ricondurll al riconosci-
mento del ruolo sociale che 
ha la cooperazione, special-
mente neH'agricoltura e nel-
l'edillzla. Uampliamento del 
credito, con l'aumento del 
Coopercredito e la creazlone 
del Fondo d! rotazione per 
la promozione di nuovi or
ganism! cooperativi. 
- Silvio Miana ha detto che, 
guardando oltre il blocco dei 
prezzi. la questione centrale 
rimane quella di mettere in 
moto strutture e strumenti 
capaci di assicurare un nuc-
vo tipQ • dl». oITerta,. SHI . mer-
cato. Con 1 -loro programml 
nei settori agricolo, della di-
stribuzione, abltazione, della 
piccola impresa. industrlale, 
della pesea' le^codpfcratlveco-
stituiscono la principale strut-
tura che pu6 agire in senso 
antispeculativo. Lo Stato, ai 
suoi livelli reglonale e nazio-
nale. deve dunque istaurare 
un rapporto nuovo con l'in-
tero movimento cooperativo. 
In questo quadro si pone 
l'esigenza di rapport! divers! 
con le aziende a parteclpa* 
zione statale nel campo de-
gli acquisti. forniture. politl-
che settoriali. importazioni. 

Salvatore Castorina ha pu
re insistito sulla necessita di 
lavorare per un mutamento 
di prosDettive a medio ter-
mine. Nel momento in cui 
si «scopre » che la soluzione 

Al 18,81 per cento 
il nuovo livellp 
di svalutazione 

Per 11 terzo giorno conse-
cutivo ien la lira si e Ieg-
germente deprezzata, por-
tando il Jivello di svalutazio
ne medio «verso tutti» al 
13.81 per cento e quello ver
so !e monete europee attorno 
al 30 per cento. Questo nono-
stante che la lira benefici dl 
un indebolimento abbastanza 
sensibile della sterlina. In 
complesso, le reazion! sono 
definite «di cautela ed atte-
sa» per gli sviluppl pratici 
che prendera il proposito di 
mtervenire sui prezzi. II giu-
dizio degli ambient! finanzia-
ri e che la situazione non sia 
ancora chiarita circa le pro-
epettixe dl un'effettiva Iotta 
ainnflazione. 

cooperativa ha una nuova at-
tualita, nell'attuale contesto 
dl rapportl economici, tutto 
il patrlmonlo della tradizlo-
ne cooperativa pud essere va-
lorlzzato da una politica che 
voglia utllizzarne il potenzia-
le. La rlchiesta di un rappor
to nuovo con le forze sociali 
ed il potere pubblico e quln-
dl anche per Castorlna 11 
problema centrale In questo 
momento. 

Le domande del glornall-
sti hanno portato l'attenzio-
ne su alcune situazioni spe-
clflche. 

E' stato chiesto se l'Azien-
da interventi sui mercati 
agricoll possa, con la sua 
mancanza attuale dl stru
menti, Intervenlre in modo 
posltivo. La risposta e che 
l'AIMA deve collegarsl al mo
vimento cooperativo, utillz-
zandorle le capacita di rac-
colta, immagazzlnamento, rl-
fornimento regolare del mer
cati. SI e domandato perche 
i grand! entl statali nell'ln-
dustrla. dall'EPIM all'IRI. 
non svilupplno rapportl con 
gli organism! cooperativi an
che in assenza di una politi
ca di governo. Contatti vi 
sono stati — uno dl ess! sta 
per concludersi con un .acpor-
do "per la costruzlohe dl.'abl*-' 
tazioni in Toscana.-Vr nift 
evidentemente c'e - inr" frerid • 
politico che spetta al gover
no togliere. 

Sui rapportl con le Parte-
cipazlonl statali si sofferma 
un documento che sintetlzza 
le posizlonl esposte al gover
no. I puntl princlpali sono: 

1) fomiture dirette da 
parte delle Industrie allmen-
tarl a cooperative dl consu-
mo, dettaglianti associati, en-
ti comunali di consumo dl 
prodottl confezionat! da ven-
dere a prezzi concordat!; 

2) acquisti concordati di 
frutta e ortaggi. con altri pro
dottl freschi. per l'immisslo-
ne nelle rispettlve retl di 
vendita in modo da preveni-
re la speculazlone; 

3) diretta importazione 
In comune di carne. grassl 
vegetal} e animal!, prodottl di 
largo consumo non di prove-
nienza nazionale. ferma re-
stando la opportunity dl non 
danneggiare la produzione 
nazionale. 

A quest! tre tip! dl inter-
vent! •• che potremmo' dire. 
congiunturali il movimento 
cooperativo accompagna ri-
chieste di piu larga e dura-
tura efficacia. Esse sono: 

a) accord! che consenta-
no la fornitura da parte del
le Partecipazioni statali dl 
beni strumentali per l'agrl-
coltura a prezzi di partico-
lare favore; 

b) adozlone di contratti 
normativi a lungo termine 
fra cooperative di produzio
ne ed industrie sia nel caso 
che effettuino lavorazionl 
per conto delle cooperative. 
sia quando si trattl dl ao-
prowigionare le industrie 
della materia da trasfor-
mare. 

La collaborazione, una vol
ta awiata. pu6 estendersi in 
altri settori. II suo presup-
posto e la rlcerca di econo
mic consentite dalla pro-
grammazione della produzjo-
ne e della distribuzione. dal-
l*ellminazione d! passaggi ln-
termedi. dal superamento d! 
irreeolaritA dei riforn'menti. 
dal tentativo di stabilire un 
raccordo fra 1'esoressione di 
biso?ni sociali di cui s! fa 
portatrice la cooDerazione e 
la zestione imprenditoriale 
dell'industria in cu! sono in
ves t s capitali di proprieta 
pubblica 

E* proprio tier la Introdu-
zione di auesto elemento di 
finalita pubblica effettiva 
che il movimento coooerati-
vo richiama 1'esleenza che 
possano intervenire. in que
sto mdirizzo. Region! e Co-
muni. sedi nelle quali si 
esDrimono i bisoeni sociali ed 
un potere di raooresent^nza 
e di rontrollo sulla realizzv 
zione deile fir.alita d'imoresa 

r. $. 

A Brindisi e Lecce sempre piu forte la lotta di braccianti e coloni 

Accordi a Benevento. Piacenza e in Emilia 
Gravi provocazioni degli agrari pugliesi 

Domani manifestazione interprovinciale nel brindisino - La questione della colonia al centro dell'iniziativa - Isolato il grande padronato - L'intervento delle 
amministrazioni comunali - I sindacati confermano la disponibilita alia trattativa - Le organizzazioni dei coltivatori favorevoli alia soluzione delle vertenze 

Una delle numerose manlfestazioni cui stanno dando vita in queste settlmane i braccianti e 
coloni della provincia di Lecce 

Domani contro la decisione di svendita della Montedison 

SCIOPERANO LUCCA E CARRARA 
IN DIFESA DEL SETTORE-MARMI 

Si fermano tutti i lavoratori - E9 stata creata una nuova societa per azioni 
Una ricchezza che non deve essere lasciata in mano a un privato 

La forte lotta dei braccianti di Benevento. Ferrara e Piacenza 
si 6 conclusa positivamente con la conquista di nuovi, avanzati 
contratti provinciali. 

BENEVENTO — Gli operai agricoli di questa provincia crano 
impegnati da due niesi in una capillare iniziativa c in particolare 
in una compatta e ferma azione nelle aziende capltalistiche con
tro la linea intransigente degli agrari. Le norme piu significative 
del nuovo oontratto riguardano: un aumento salariale di 100 lire 
orarle di cui 60 subito e 40 a partire dal 1. settembre; l'assun-
zione dell'operaio a tempo determinato per fasc lavorativa; la 
assegnazione alle commissioni intercomunali dei compiti relativi 
alia deflnizione della fase lavorativa per ciascun settore pro-
duttivo e all'indicazione dei settori proriuttivi da sviluppare. (In 
caso di mancato funzionamento delle commissioni potranno inter
venire le organizzazioni provinciali a livello di zona). L'accordo 
prevede ancora un miglioramento dclln indennita di percorso, 
l'istituzione della mensa. lo svuotamcnto della f|ualiflca di operaio 
comune, 40 ore settimanali. aumento delle ore retribuite per 
diritti sinducali. 

FERRARA — L'accordo e stato siglato nelle prime ore di ieri 
mattina. A battere la pesante resistenza degli agrari, determi-
nante e stata la tenace lotta dei braccianti che hanno bloccato 
tutte le operazioni di raccolta della frutta e l'impegno dell'intero 
movimento sindacale che era pronto a scendere in sciopero. 
L'accordo prevede un aumento salariale di 14 mila mensili, garan-
zia di 206 giornate lavorative. slittamento in alto delle qualiflche, 
miglioramento dei diritti sindacali. 

PIACENZA — II nuovo contratto dei braccianti della provincia 
di Piacenza prevede un aumento salariale mensile di 14 mila 
lire, l'aumento deH'importo casa (da 48 mila a 60 mila mensili) 
e dei compensi accessor!; garanzia di salario per gli operai a 
tempo indeterminato per 250 giornate annue e pariflcazione degli 
altri istituti con gli operai fissi. impegno a far raggiungere ad 
un numero sempre piu elevato di lavoratori le 151 giornate e 
altri miglioramenti ancora. 

FORLI' — Dopo una estenuante trattativa protrattasi per 
oltre tre settimane. durante le quali sono state necessarie quattro 
giornate di sciopero per piegare l'intransigenza degli agrari. anche 
a Forli si e conclusa postivamente la vertenza per il nnnovo 
del contratto provinciale dei braccianti: questa sera alle 21.30. 
infatti l'ipotesi di accordo e stata siglata dalle parti nella sede 
dell'Associazione agricoltori. Risulta pertanto revocato lo scio: 
pero di 72 ore della categoria che avrebbe dovuto iniziare oggi 
stesso a mezzanotte, cosi come sono state annullate le azioni 
programmate dalle altre categorie deirindustria (edili. lavora-
tori del legno e metalmeccanici) per venerdi. a sostegno della 
lotta dei salariati agricoli. • 

La vittoria ottenuta dai braccianti assume particolare signif.-
cato se si tiene conto degli importanti contenuti innovativi della 
iootesi di accordo. I punti principali riguardano l'aumento sala
riale di 16 mila lire mensili per i lavoratori a tempo indeterminato 
e di 90 lire orarie per quelli a tempo determinato: 1 aumento di 

4 mila lire del compenso per la mancata concessione dell abltazione. 

Dal nostro corrispondente 
BRINDISI, 25 

Ancora una grande giornata 
di lotta dei braccianti e colo-

I comuni di Cisternino. Ce-

II consumo di 
carne e salito in 
Italia da 17.120 

tonnellate a 30.318 
Rispetto all'ultimo decennio 

II consumo della carne in Ita
lia e salito da 17.120 tonnel
late a 30.318 tonnellate. La 
spesa e passata da 1.841 mi-
liard! dl lire a 3354. 

II ma.?giore consumo resta 
sempre quello della came bo-
vina che e passato a 13.475 
tonellate. seguito da quello 
del pollame con 7.610 tonnel
late. della came suina con 
6.420 tonnellate. Modesto, in-
vece, e stato I'lncremento di 
carni ovine e caprine. 

Pur con l'aumento d! consu-
mi. l'ltalia resta ancora ln-
dietro rispetto al consumo dl 
carne che si registra neglj al
tri paesi industrializzati 

Dal nostro corrispondente 
VIAREGGIO. 25. 

I direttivi camerali di Luc
ca e Carrara si sono riuni-
ti a Lucca ed hanno indetto 
per venerdi 27 lo sciopero 
generale di tutti 1 lavorato
ri (eccettuati quelli di alcunl 
servizl pubbllcl e degli ospe-
dali) delle province di Luc
ca e Massa Carrara: i lavo
ratori scenderanno In sciope
ro per esprimere la loro so-
lidarieta agli operai della 
Montedison in lotta ormai da 
mesi e per chiedere al gover
no il blocco dei piani di sven
dita del complesso marmi ed 
il riesame, in sede politica. 
di tutta la questione. 

Queste ultime settimane so
no state dense di incontri e 
di contatti fra i rappresentan-
ti dei lavoratori. i sindacati, 
le forze politiche democratl-
che e gli enti local i: da tutti 
quest! incontri e emersa una-
nime la volonta di resistere 
al tentativo di privatizzazione 
portato avanti dai dirigenti 
del colosso chimico e di pro-

Per la conquista del contratto 

E entrata in una nuova fase 
la trattativa per i minatori 
Nelfa seduta di ieri raggiunte alcune intese sugli obiettivi della organizzazione del lavoro 
Ancora aperto il nodo della classificazione unica — Una seduta fiume per tutta la notte 

Le trattaUve per il contral
to dei minatori sono entrate 
m una nuova fase. Al minlste
ro del Lavoro, dove gli incon
tri si protraggono ormai da 
giornl, le parti hanno comin-
ciato a fissare Intese di mas-
si ma su alcuni degli obiettivi 
rivendicativi, anche se 11 nodo 
tuttora da sciogllere. e fonda-
mentale per la stessa conclu-
sione della vertenza, rimane la 
classificazione unica, 

I 20 mila minatori oontinua-
no intanto a dar vita nelle re
gion! minerarie ad azioni d> 
scloperi articolatl e sono con-
temporaneamente mobilitati 
per la riusclta della giornata 
di lotta nazionale che dovreb-
be aver luogo domani. con una 
manifestazione per le vie della 
cap! tale. 

Abblamo detto «dovrebbe» 

Crch<* non e escluso che qua-
•a nella seduta nottuma. 

(quella Iniziata ieri sera Ur

du . si giunga ad una stretta 
finale, la Fedenzione unitana 
dei lavoratori chimici (la 
Pluc) voglia revocare la gior
nata di lotta. 

Quali sono git obiettivi sui 
quali fino a questo momento 
le parti hanno trovato una 
intesa di mass! ma? Sono quelli 
riguardanti rorganlzzazione 
del lavoro. un punto sui quale 
in quest! tre mesi, da quando 
cioe la vertenza e in piedi. du
ra si e fatta la resistenza pa-
dronale (in particolare del pa
dronato pubblico. che attra-
verso 1'Egam control la circa 
1'80 3> del settore). 

In particolare le richieste 
sindacali si artlcolano sulla 
applicazione tassativa delle 40 
ore settimanali in 5 giornl e 
conseguente abolizlone di tut
te le deroghe eccezlonal!; la 
regolamentaziane del lavoro 
supplementare per resterno e 
del lavoro straordlnario; la 

estensione della pausa di mez-
z'ora per la consumazione del 
pasto per tutti j lavoratori ad-
detti ali'estemo. 

Del oottimo e appalto i sin
dacati chiedono rabolizione; 
per 1'ambiente di lavoro la 
contrattazione delle condizio-
ni ambientali con particolare 
riferimento alia sicurezza e 
aU'igiene con 1'assegnazione 
degli strumenti e dei mezzi 
idone! alio scopo. 

Su quest! punti come su quel
lo dell'istituzione in tutte le 
aziende, del conflglio di fab-
brica. quale unico agente con 
trattuale e di rappresentativita 
dei lavoratori per tutti gli 
aspettl del rapporto di lavoro, 
come abblamo detto. si e giun-
ti ad una positiva soluzione. 
Ma questa potra evidentemen
te essere messa In discussione 
qualora il tema della classifi
cazione unica non . fossa a 
sum volta rlsolto. 

Alia trattativa — che e se-
guita da una delegazione di 
lavoratori che sosta ininterrot-
tamente davanti aila sede del 
ministero —, non sono presen-
ti gli enti minerari sardo-sici-
liani alle cui dipendenze sono 
occupati circa 8 mila lavora
tori, ma per il padronato pub
blico. Tlntersind e per quello 
privato rAssomineraria. L'as-
senza degli enti minerari non 
pregiudica la posizione dei la
voratori visto che sono stati 
gli stessi rappresentanti del 
Comitato nazionale di coord!-
namento deUe region! ad espri
mere al sindacato la loro to-
tale adesione alia piattaforma 
rivendicativa. Questo nel ccr-
so deirincontro. svoltosi a Ro
ma martedl scorao che e ser-
vito ad esaminare lo stato del 
settore estrattivo e a decider* 
una comune riflesslone sui 
* piano nazionale minerariow 
da reftllszarai entro tettemhre, 

muovere un'azione che port! 
ad un vero e proprio svi
luppo del settore che vada in 
primo luogo a vantaggio del-
1'occupazione operaia. Ma an
che la Montedison in questi 
giorni non ha perso tempo: e 
infatti dei giorni scorsi la no-
tizia della creazicne di una 
societa per azioni. la Socie
ta lavorazione marmi e granl-
ti, la quale ha provveduto a 
nominate il suo Consiglio di 
amministrazione. Giacomo 
Caruso titolare della Slcil-
Marmi. il complesso indu
s t r i a l con cui la Montedi
son aveva stipulate II contrat
to che pirtava praticamente 
alia cessione del comples?o 
marmifero. e stato nominato 
amministratore dele^ato. A 
capo della nuova societa la 
Montedison ha posto un suo 
uomo di fiducia: 1'ingeenere 
Cal!aioli. La manovra e ev!-
dente e grave: la nuova so
cieta che ha acqulstato II set-
tore marmi della Montedison 
d costituita interamente col 
capita le della Montedison stes
sa: siamo cioe d! fronte ad 
una societa di transizione. che 
costituisce il Drimo oasso Der 
la cessione totale del pacchet-
to azionario e quindi dei la-
boratori e delle cave, che do-
vrebbe awenire In un secon-
do tempo. 

Le ragion! della forza del 
movimento devono essere ri-
condotte al fatto che vi e una 
radicale convinzione della giu-
stezza delle posizioni assun-
te. I sindacati, le forze poli
tiche e sociali delle due pro-
v'nee ritengono che In un set-
tore come auello del marrno 
ed In oarticolare nel comples
so Montedison il decisivo no
do do scio?liere sia quello del
le cave, che costitulscono natu-
ralmente la macrgiore ricchez
za del complesso marmife
ro. Le cave delle Apuane so
no in concessione alle varie 
societa. ma appartengono dl 
diritto agli enti local!: e si 
tratta delle cave piu importan
ti d'ltalia. Le tre della pro
vincia di Carrara, per esem-
pio producono 270 mila ton 
nellate di marrno allanno e 
quelle della Garfagnana dan-
no marmi qualitativamente 
eccezionali ed unici al mon-
do come il «CaIacatta* e gli 
«Arabescatl colorat!». E* in-
concepibile che si possa la-
sciare ad un privato ad un 
prezzo di svendita una ric
chezza naturale dl tale porta-
ta. che e una ricchezza di 
tutte queste comunita, dei la
voratori ed in cui la Regione 
costltuzionalmente ha amp! 
poteri. 

Roberto Portici 

Sindacati e 
Faib contro 
la serrata 

dei benzinai 
In merito alia serrata de-

cisa da alcune organizzazioni 
di gestori. per il 30 e 31 lu
glio la Faib in un comuni-
cato precisa: 

« La vera causa dell'insuf-
ficiente disponibilita di car-
burante pcrsso i distributori e 
dovuta al ricatto operato dai 
pctrolieri che vogliono co-
stringere l'utente a pagare un 
prezzn superiore a quello at
tuale; per cui mentre le raf-
finerie ed i depositi trabocca-
no di prodotti petroliferi si 
cerca di creare la psicosi del 
razionamento 

c I petrolicri vorrebbero 
poi obbligare i gestori ad in-
debitarsi per soddisfare gli 
adempimenti IVA; infatti 
avendo oltenuto lo sgravio 
sulla imposta di fabbricazio-
ne, i petrolieri debbono con-
scgnare a tutti i gestori lo 
importo corrispondente alia 
aliquota dovuta all'erario. 
Questo obbligo non e stato ri-
spettato. 

«Sono proprio i petrolieri, 
oggi che consigliano i gestori 
a sospendere l'erogazione fe-
stiva per " risparmiare " la 
benzina; cosi come saranno 
ben felid che i gestori chiu-
dano gli impianti a sostegno 
della drammaticita che loro 
vogliono fare assumere al 
problema per ottcnere l'au
mento del prezzo della ben
zina. 

«La aFib non rawisa, quin
di. in questo momento e per 
queste valutazioni. la validi-
ta di una chiusura che vicne 
a sorreggere le richieste dei 
Detmlieri. La FAIB non e 
per l'aumento del prezzo del
la benzina perche su questa 
strada si condannerebbe la 
categoria a maggiori spese ». 

Anche i tre sindacati del 
commercio. in un comunica-
to — in an* rendono nolo che 
sono iniziati gli incontri al 
ministero del lavoro per Yap-
plicazione del contratto del 
commercio ai dipendenti dei 
distributori di benzina c che 
un nuovo appuntainento c fis-
sato per luncdl prossimo — 
denunciano il caratterc pro-
vocatorio della posizione pa-
dronale che tende a stru-
mentalizzare le aspettative e 
la prcssione dei lavoratori 
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glie, Mesagne, San Mtchele, 
Cellino. Erchie, San Donaci so
no stati occupati da centi-
naia di lavoratori che intendo-
no in questa maniera ripro-
porre, con ancora piu forza. i 
motivi della loro battaglia in 
atto ormai da settimane. Forte 
d la protesta in tutta la pro
vincia per la grave posizione 
degli agrari che ogni giorno. 
diventa sempre piu provoca-
toria. 

Ancora una volta stamattina 
in un incontro con le organiz
zazioni sindacali, gli agrari 
hanno riaffermato il rifiuto di 
trattare su argomenti che non 
siano contenuti nella loro piat
taforma (che parte dal nume
ro dei coloni da liquidare nel
le aziende e dal rifiuto di 
trattare piani aziendali, la 
contrattazione degli organici. 
il controllo degli investimenti). 
assumendosi chiaramente gra
vi responsabilita per il clima 
di tensione che artatamente 
stanno creando nelle campa-
gne e nei comuni del Brindi
sino. 

Delia gravita della situazio
ne, deH'atteggiamento provo-
catorio degli agrari in que
sto momento. le organizza
zioni sindacali hanno informa-
to il prefelto. riconfermando 
la loro plena disponibilita a 
trattare e risolvere subito la 
vertenza. 

A riprova di cio. vi e la po
sizione sempre piu chiara c-
spressa dalle organizzazioni 
dei coltivatori diretti. AHeanza 
e Coldiretti, che nei loro co-
municati hanno definito la po
sizione degli agrari irrespon-
sabile in quanto non tesa alia 
soluzione della vertenza aper-
ta nelle campagne affermando 
di dis.<ociarsi apertamente da 
tale posizione. sottolineando la 
loro volonta di andare subito 
alia trattativa e alia soluzione 
immediata pe r braccianti e 
coloni. - ; ' . - ! • ' 

Dal loro canto le organizza
zioni sindacali hanno mosso 
dei passi verso i parlamentari 
nella provincia per un loro in-
tervento. unitamente alia pre-
sidenza del consiglio della Re
gione. presso il governo della 
repubblica per una ferma pre-
sa di posizione contro il pa-
dronato aerario. 

Continua intanto la prepa-
razione della manifestazione 
interprovinciale salentina che 
si svolgera a San Pietro Ver-
notico il 27 pross:mo e costi-
tuira un'ultcriore tappa della 
lotta per nuove posizioni di 
vita e di lavoro nelle campa
gne e per il mutamento dei 
rapporti sulle aziende agrarie. 

Palmiro De Nitto 

Dal nostro corrispondente 
LECCE. 25 

Evidentemente gli scioperi e 
le grandi manifestazioni po-
polari svoltesi ieri a Lecce e a 
Brindisi (e lunedl a Taranto) 
nel quadro della vertenza co-
Ionico-bracciantile hanno sor-
tito i primi risultati, se verra 
confermata la notizia secondo 

cui sarebbe stato lo stesso mi
nistero del Lavoro a convoca-
re la riunione fra agrari e 
rappresentanti sindacali per il 
pomeriggio di domani a Lec
ce. Si trattera di un incontro a 
livello interprovinciale (Lecce-
Brindisi-Taranto) a cui do-
vrebbero partecipare i rappre
sentanti degli agrari conce-
denti terre a colonia, i segre-
tari confederali e i dirigenti 
dei sindacati di categoria. 

Con quali intenzioni i pro-
prietari terrieri si accingono 
a riprendere la trattativa 
(sempre se alia riunione si 
presenteranno) non 6 noto. 

Tuttavia se gli agrari non 
demordono dal loro assurdo e 
provocatorio atteggiamento, 
meno che mai disposti a ce-
dere sono i braccianti e i co
loni salentini che ancora ieri 
hanno raccolto una nuova, e-
saltante testimonianza di quan
to vasta sia la solidarieta che 
accompagna la loro lotta e di 
quanto esteso e consapevole 
sia lo schieramento popolare 
disposto a battersi per il su
peramento dei patti feudali e 

per un nuovo assetto della 
agricoltura meridionale. Dalla 
memorabile giornata di ieri la 
lotta dei braccianti e dei co
loni ha tratto nuovo vigore. 

Gia si guarda alia manife
stazione interprovinciale del 
27 a San Pietro Vernotico, in 
provincia di Brindisi. come ad 
un nuovo decisivo appunta-
mento: nelle leghe. nelle ca-
mere del lavoro, nelle sedi del
le organizzazioni democratiche 
si preparano le delegazioni che 
parteciperanno alia manifesta
zione. Frattanto i sindacati 
vanno stringendo ulteriori con
tatti con i rappresentanti delle 
amministrazioni locali perche 
da esse parta una iniziativa 
coordinata e massiccia in ap-
poggio alia lotta dei lavorato
ri. Si tratta, in sostanza. di 
passare dalle attestazioni di 
solidarieta (che non sono man-
cate, ed anzi sono state nu
merose, ultime quelle di Cam-
pi e di Veglie) ad una inizia
tiva unitaria che abbia un pe
so politico ancora maggiore. 

Eugenio Manca 

Solidarieta e impegno 
della Federazione 
CGIL, CISL, ML 

VI1 Direttivo della Federa
zione CGIL. CISL, UIL che 
si e riunito marled! a Ariccia 
ha approvato un ordine del 
giorno sulle lotte in corso che 
coinvolgono piu di 800.000 
braccianti e coloni per il rin-
novo dei contratti provinciali 
e per I'industrializzazione e 
la riforma dell'agricoltura. 
Si sottolinea che il carattere 
av-anzato dello scontro con-
trattuale, con al suo centro 
rivendicazioni tendenti ad as
sicurare a tutti i lavoratori 
agricoli garanzie di piu alta 
occupazione e piu alto sala
rio, ed il suo collegamento 
con i grandi temi dello svi
luppo dell'agricoltura e del 
Mezzogiorno. ha gia deter
minato, in piu province, at
torno alle lotte dei braccian
ti e dei coloni. vaste so
lidarieta da parte delle altre 
categorie operaie e di intere 
popolazioni. 

Dopo aver ricordato che in 
numerose province i lavora
tori sono riusciti a strappa-
re agli agrari il rinnovo dei 
contratti ed a ottenere dalle 
Regioni impegni a program-
mare. con i propri mezzi e 
attraverso richieste avanzate 
al governo. interventi straor-
dinari per 1'occupazione e 
l'ammodernamento d e l l e 
strutture agricole. si afferma 
che ancora duro rimane lo 
scontro in molte altre pro
vince, e soprattutto nelle pro
vince coloniche del Salento, 
in Puglia, <dove gli agrari, 
da una parte, hanno annun-
ziato di non riconoscere l'ac
cordo gia stipulato nel 1971 
per i coloni pugliesi, e, dal-
l'altra. hanno dichiarato di 
potcrsi aprire alia stipula 
dei contratti solo se avranno 
come contropartita da parte 
dei sindacati la disponibilita 
a consentire la cacciata in 
massa dei coloni >. 

«La Confagricoltura. — 
prosegue I'o.d.g. — sebbene 
firmataria dell'accordo na
zionale del '71. non ha volu-
to prendere le distanze dal
le posizioni espresse dalle 
sue organizzazioni provincia
li. ma ne copre e dirige in 
piu modi rirresponsabile e 
provocatoria azione. Anche 
per i rinnovi dei contratti 
bracciantili. la Confagricoltu-
ra c finora inten'enuta solo 
per sconfessarc accordi li-
beramente raggiunti nelle 

province, inasprendo cosi tut
ta la stagione contrattuale 
e riconfermando, ancora una 
volta, che la sostanza della 
sua politica rimane fortemen-
te negativa sia di fronte al
le rivendicazioni dei lavora
tori e sia rispetto alia esi-
genza di avviare profondi 
processi di rinnovamento 
produttivo e sociale nelle 
campagne >. 

In questa situazione il Co
mitato direttivo della Fede
razione CGIL-CISL-UIL: 

a) esprime ai braccianti 
ed ai coloni pieno consenso 
sui valore delle lotte in cor
so e sui risultati finora ac-
quisiti, il suo pieno impegno 
per la rapida conclusione del
la vertenza ancora aperta; 

b) per le province coloni
che: chiede al Governo di 
intervenire urgentemente nel
le province del Salento per 
far rispettare agli agrari 
l'accordo nazionale stipulato 
nel 1971 nella sede del Mini
stero del Lavoro, e di pro-
grammare. d'accordo con la 
Regione puglicse, un pro-
gramma straordinario di tra-
sformazione del settore co-
lonico basato sui diritto di 
iniziativa dei coloni associa
ti. riconosciuto dalle leggi e 
dai contratti, ora contestati 
dagli agrari. e su grandi o-
pere di irrigazione e indu-
strializzazione dell'agricol
tura. II silenzio del governo 
sui decisivo problema del 
superamento della colonia 
e mezzadria in affitto prima. 
come poi la successiva con-
fusa rettifica. hanno. a 
parere del Comitato Diretti
vo, incoraggiato la resisten
za padronale; 

c) ribadisce la scelta. gia 
contenuta nella relazione 
Storti. di dare priorita nello 
sviluppo del movimento ai 
grandi temi dell'agricoltura 
e del Mezzogiorno. ed in tal 
senso fa proprie le indica-
zioni e le proposte formulate 
dal Comitato direttivo della 
Federazione unitaria Feder-
braccianti CGIL. FISBA-
CISL. UISBA-UIL. nella sua 
riunione del 19 luglio. ed im-
pegna la segretcria della Fe
derazione delle Confederazio-
ni a concordare su di esse. 
come sulle recenti elabora-
zioni unitarie confederali, 
iniziative adeguate ed inci-
sne >. 

Per la produzione e la distribuzione 

Iniziative dei comunisti 
per il settore del sale 
Un attento esame della si

tuazione e delle prospettive e-
sistenti nel settore della pro
duzione e della distribuzione 
del sale per uso altmentare 
ed inaustriaie e stato oom-
piuto in una riunione svoltasl 
presso il gruppo parlamentare 
comunista della Camera. Ad 
essa hanno partecipato 1 com-
pagni on. Barca, Dalema, Raf-
faelli, Di Puccio e Cesaroni 
e it senatore Giovannetti. Pre
sent! inoltre i compagni delle 
federazioni o delle sezioni in 
teressate direttamente al pro
blema delle saline. Nel corso 
della riunione che e stata a-
perta da una relazione del 
compagno Cesaroni e stata 
sottolineata la necessita, in 
relazione anche alia scadenza 
del 31-121973 quando sara abo-
lito il monopolio dl vendita 
del sale, di arrivare quanto 
prima alia ristrutturazione e 
potenziamento dell'azlenda del 
monopoli dl Stato. Nel corso 
della discussione sono emersi 
i seguentl orientamenti: 

1) tenendo conto della pro-
fonda diversita delle produ-
zlonl a cut oggi 6 impegnata 
1'azienda dei monopoli sail e 
tabacchi apparc inevltabile ol
tre che . necewarU 1* crea-

zione di due diverse aziende 
pubbliche caratterizzatc da «f-
ficienza e competitivita, con 
una struttura giuridica che 
consenta snellezza nelle pro
cedure. vincolata dalle norme 
della contabilita dello Stato e 
dalla ragioneria dello Stato, 
sottoposta al controllo del Par-
lamento *» della Cone dei Con-
ti (esempio tlpo ENEL) 

2) salvaguardia e sviluppo 
del livelli dl occupazione. An 
mento della produzione in rap
porto alle crescenti esigenze 
dei consumi alimentari e In
dustrial! 

3) salvaguardia con oppor
tune norme delle posizioni 
giuridiche e del trattamenti 
economici del dipendenti 

4) nessuna concessione al 
privatl nella produzione del 
sale 

5) stabilire un di verso ap-
porto tra la nuova nz'enda 
pubblica e quelle operant! nel
la Sicllia e in Sardegna ell* 
mlnando ogni discrlminnziona 
a danno dl queste rcglonl 

6) interessare e fare parte* 
cipare attlvamente alle icelta 
che in questa fase debbotio 
complersi tutte le ReglonT • 
gli entl locali intereasatl ottra 
•i sindacati , . . , . -
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PER IL GIORNAUSTA S'INDAGA A PALERMO 
Sapeva troppo sui traffici mafiosi? 
Nella mattinata di domenica aveva un appuntamento nel capoluogo siciliano: ma vi si e recato? • II venerdl precedente il giornalisla aveva soggiomato in un 

albergo delta citta siciliana: chi ha incontrato e per quali motivi? - Forse era in contatto con il FBI - Perch6 si 6 alteso 24 ore prima di awertire la polizia? 

Dal giudice istruttore di Messina 

Sette f ascisti 
incriminati 

per sparatorie 
e aggression! 

Due dei feppisli si inlrodussero alia Casa dello studente 
esplodendo raffiche di mitra - Gli squadristi con alfri 
compari picchiarono poi a sangue giovani democratic! 

Le indagini sulfa misterlosa scomparsa del giornalista ameri 
mafia) si trovano di fronle a due grossi punti oscuri: il viaggio 
mattina per svolgere un'inchiesta sul traffic! mafiosi, ed il mist 
della scomparsa lino a quando sono stati avvertiti i funzionari 
noto un altro sconcertante particolare: le lenti frantumate 
« vuota » die e stata trovata accanto. Si tralta ora di acccrtarc 

Un'intervista della moglie del giornalista 

«Non volevano che avvertissi 
la polizia di questa storia» 

La signora Begon, moglie del giornalista scomparso, durante I'intervista rilasciata ieri 

A quattro giornl di distanza la vicenda che 
vede come protagonista il giornalista statu-
nitense Jack Begon Landgford appare sem-
pre piu misteriosa e complessa. A renderla 
tale contribuiscono alcune circostanze la cui 
effettiva importanza in questo momento e dif
ficile valutare. Ct rlferiamo in particolare al 
buio di 24 ore (tante ne sono passaie prima 
che la polizia italiana potesse intervenire), 

durante le quali non si sa cosa sia effettiva-
mente successo, alle allusion! e, per certi 
versi, al comportamento anche dei colleghi 
del giornalista, ai suoi silenzi con la moglie 
in merito alle delicate vicende delle quali si 
stava occupando. Element! che emergono con 
sufficiente chiarezza dalla intervista, che pub-
blichiamo qui di seguito, rilasciata al reddatto-
re di un'agenzia. 

«Escludo nella maniera 
piu assoluta, come hanno 
erroneamente scritto ieri al-
cuni giornali, di aver par-
lato di un eventuate riscat-
to da versare ai presunti 
rapitori di mio marito. Non 
so ancora con preclsione che 
cosa sia accaduto a Jack, e 
flnche non avrd notizie pre
cise non posso parlare; non 
voglio nemmeno pensare che 
sia stato sequestrato perche 
stava svolgendo un'indagine 
sulla mafia. Se invece mio 
marito fosse nelle mani di 
qualche banda di malviven-
ti che lo hanno rapito a 
scopo di estorsione — anche 
se sono molto scettica in 
proposito — ha aggiunto la 
moglie del giornalista — so
lo dopo essermi assicurata 
che egli stia bene potremo 
parlare di un eventuale ri-
scatto che, sia ben chiaro. 
dovra versare la "ABC" per
che io non sono in grado 
di farlo» 

Ricordando gli awenimen-
ti di domenica scorsa la Be
gon ha ripetuto di essersi 
allarmata quando il marito, 
contrariamente a quanto le 
aveva promesso, non e toma
to per il pranzo; dopo aver 
fatto decine di telefonate a 
colleghi e amici. alle 14 si 
e messa in contatto con 
il capo dell'ufficio della 
«ABC », Barrie Dunsmore, 
al quale ha riferito della 
scomparsa del marito. Duns-
more — sempre secondo 
quanto ha riferito la signora 
Begon — dopo essersi reca
to neH'ufficio di via Abruz-
ei, le ha telefcnato dicendo-
le di aver trovato la sede 

della compagnia a soqqua-
dro, ma non le ha riferito 
il particolare dei frammenti 
delle lenti degli occhiali di 
Jack Begon trovati sotto la 
scrivania. 

« Se mi avesse detto que
sto particolare — ha detto 
la signora — avrei subito 
awertito la polizia italiana, 
ma Dunsmore ha preso tem
po dicendomi che lui stesso 
avrebbe cercato di sapere 
che cosa fosse successo. Do
po aver passato la notte tra 
domenica e lunedi in ap-
prensione, ho riparlato con 
Dunsmore il quale mi ha 
detto che sarebbe andato al-
I'ambasciata americana». 
« Ho insistito — ha aggiun
to la donna — dicendogli 
che avevo intenzione di av-
vertire la polizia italiana, 
ma lui me l'ha sconsigliato, 
dicendomi che non era il 
caso». Soltanto nella tarda 
serata di lunedi, il figlio di 
una signora mia arnica, ve-
nuto a conoscenza della co
sa, ha awertito i funzionari 
di polizia ». 

«Sono sempre piii scon-
certata dal comportamento 
di mio marito, che mi ha 
sempre messa al corrente 
di tutto quello che faceva 
e dei suoi movimenti. Cer-
tamente — ha affermato la 
donna — se avessi saputo 
che stava svolgendo un'in
dagine sul fenomeno mafio-
so lo avrei sconsigliato, co
me lo avrei sconsigliato di 
recarsi a Palermo. Purtrop-
po, perb, queste cose me le 
ha nascoste e non so spie-
garmene la ragione ». 

La signora Begon, ad una 

domanda, ha risposto di es
sere andata a Palermo una 
sola volta, lo scorso anno, 
perche il marito, dopo es-
sere stato ricoverato per sei 
settimane in una clinica ro-
mana per una forma di epa-
tite virale, aveva bisogno di 
un periodo di convalescenza. 
a Durante i tre anni della 
nostra permanenza a Roma 
— ha aggiunto la signora 
Begon — siamo stati in 
America una sola volta, 
nella Pasqua del 1973, con 
un viaggio pagato dalla se
de centrale della "Ameri-a 
can Broodcasting Compa
ny". Nella settimana in cui 
ci siamo trattenuti a New 
York, Jack si e incontrato 
con i dirigenti della societa 
e io ho approfittato dell'oc-
casione per fare visita alle 
tre mie sorelle, sposate con 
cittadini americani». 

La signora ha confermato 
che il marito portava oc
chiali bifocali, era molto 
miope (quattro-cinque diot-
trie) e che quelli che aveva 
al momento della scomparsa 
erano gli occhiali di riser-
va. o II primo paio — ha 
detto — li aveva fatti fare 
sette-otto anni fa da un ocu-
lista di Londra, durante la 
nostra permanenza in quel-
ia citta, ma li aveva perduti 
al ritomo di un viaggio». 

Prima di concludere la 
conversazione, la signora 
Begon ha detto che il ma
rito. al momento della scom
parsa, indossava un paio di 
pantaloni chiari a righine 
bianche e biu, una giacca 
nera, una camicia azzurra e 
calzava scarpe nere. 

Gia distrutti migliaia di ettari 

Violenti incendi minacciano 
boschi e paesi della Corsica 

Tre stabili evacuati a Bastia - Proclamato lo stato di emergenza 
AJACCIO. 25. 

Una Impressionante serie di 
incendi sta devastando centi-
naia di ettari d< boschi in 
Corsica e nel sui della Fran
c's minacciando anche la cit 
ta di Bastia dovt- tre stabili 
hanno dovuto esser»- evacua 
ti d'urgenza 1 focolai d'incen 
dio sonc alimentati da un for 
tissimo maestrale che soffia 
con raffiche che raggiungono 
I cento chilometri I'ora. 

La situazion" e particolar 
mente grave a Bastia, relati 
vamente all'incolumitA delle 
persone- un fronte di fiam 
me di una cinquantina di me 
tri, che avanza rapidamente 
a causa del fortissimo ven 
to, ha costretto git Inquilinl 
dei tre stabili a lasclare pre 
cipitosamente le loro abita 
#oni. anche in cnnsiderazio 
ne del fatto che \r case di-
stano 600 metri da una raf-
fineria dl gas 

L'imponentc impiego di uo-

! tavia di tenere Ia situazione 
'• sotto controllo. decine di vi-

gili, di legionari, di volonta-
ri combattono senza sosta 
contro le fiammt- Anche nel-
:n campagnc corse scoppia-
nc incendi un pc* dappertut-
to. tanto che piu di 25 foco
lai sono stati segnalati negli 
ullimi cinque giorni. 

Per control lare 1'estendersi 
degli incendi il governo fran-
cefe ha mobilitato cinquecen-
to uomini, inclusi corpi spe
cial! della marina e dell'eser-
cito, ma nonostante tutti gli 
sforzi, le fiamme hanno fino-
ra distrutto piu di 6.550 etta
ri di boschi e di colture. Nel
la sola giornata di ieri gli 
incendi alimentati da violen-
tissimi ventl che soffiano sul 
litorale orlentale, hanno di
strutto circa 2.000 ettari di 
boschi attorno a Bastia e nel
la vallate di Golo, lnvesten-
do anche un comune vicino, 

cano Jack Begon Landgford (se ne sta occupando anche I'Anil-
Roma-Palermo che I'americano avrebbe dovuto fare domenica 

ero che circonda le ventiquattro ore trascorse dal momento 
della «Squadra mobile». Infine la polizia scientifica ha reso 

trovate neH'ufficio di Begon, non appartengono alia montatura 
presso un negoziante di Londra, dove Begon comprd i suoi 

occhiali, se le lenti o la monta-
lura appartengono al giornali
sta. II dubbio piu grosso per 
ora rimane questo: a salire 
sull'aereo deU'Alitalia in par-
tenza. domenica mattina, alle 
9.30. dall'aeroporto di Fiumici-
no per Palermo e prenotato da 
Begon fin da sabato mattina, 
e stato lo stesso giornalista 
o un'altra persona? Ne 
l'agente di pubblica sicurez-
za che era in servizio dome
nica mattina davanti al « me
tal detector » (l'apparecchio 
che rivela la presenza di og-
getti metallici addosso ai pas-
seggeri). e neppure il perso-
nale di terra deU'Alitalia 
hanno saputo dare elementi 
utili alle indagini. 

Dato che la prenotazione 
per 1'andata e il ritorno sul 
volo Roma-Palermo di dome
nica mattina risulta utilizza-
ta di certo per 1'andata, agli 
inquirenti non rimane che 
avanzare tre ipotesi. La pri
ma e che il giornalista sia 
stato costretto con la forza 
a prendere 1'aereo per Paler
mo: e poco' credibile. tutta-
via. poiche una simile impre-
sa avrebbe esposto a troppi 
rischi i presunti rapitori. La 
seconda ipotesi e che un'al
tra persona abbia usato il 
biglietto di Begon per recarsi 
a Palermo. Ma a che scopo 
qualcuno avrebbe dovuto com-
piere questa impresa. corren-
do il pericolo di essere sco-
perto dal personale di viaggio? 

Non rimane che avanzare 
l'ipotesi che Begon sia partito 
di sua volonta, ma anche in 
questo caso gli interrogativi 
sono molti e complessi. Se ve-
ramente e accaduto qualcosa 
di grave al giornalista nel suo 
ufficio di via degli Abruzzi 
quando vi si e recato domeni
ca mattina, e poco credibile 
che poi sia andato tranquilla-
mente a prendere 1'aereo che 
aveva prenotato. Se l'ha pre
so, in ogni caso, e misterioso 
il fatto che il suo arrivo a Pa
lermo non risulta da nessuna 
parte; non risulta innanzitut-
to presso 1'albergo « Des Pal
mes ». dove perd e giunta do
menica mattina una telefona-
ta fatta dalla segretaria del 
giornalista — Mary Manus — 
la quale voleva accertarsi che 
il professionista fosse giunto 
a destinazione. E dunque que
sto viaggio era in programma. 

La presenza di Begon non 
risulta neppure a Punta Raisi 
e in altri ambienti palermitani. 
dove polizia. carabinieri e SID 
(Servizio informazioni difesa) 
hanno inoltrato accurate ricer-
che. Dalle loro indagini ora ri
sulta per certo che Begon e an
dato a Palermo venerdi scorso. 
per completare un servizio 
sulla mafia e in particolare sui 
traffici illeciti di valuta. Ha 
alloggiato per un paio d'ore 
nell'albergo cDes Palmes*. 
facendosi portare in camera 
mezza bottiglia di whisky con 
quattro bicchieri. I I personale, 
piu tardi. ha notato che Begon 
aveva lasciato Ia bottiglia vuo
ta. ma un solo bicchiere era 
stato sporcato. Questo farebbe 
supporre che il giornalista 
aveva appuntamento con tre 
persone che poi non si sono 
fatte vedere. Chi sono questi 
misteriosi personaggi che Be
gon doveva incontrare? 

Intanto si e appreso che 
tempo fa uno sconosciuto te-
Iefond alia direzione romana 
dell'cABC* dicendo <Crepa 
Begon >. e riattaccando subi
to. La telefonata fu ricevuta 
dalla segretaria del giornali
sta. che riferi 1'episodio al 
direttore. fl quale. tuttavia, 
sembra che non ne abbia mai 
parlato con Begon. 

L'altro grosso mistero nel 
< gia Ho Begon ». e il « vuoto » 
di ventiquattro ore tra il mo
mento della scomparsa del 
giornalista e il momento in 
cui sono stati avvertiti i fun
zionari della c Squadra mo
bile ». 

Intanto ieri il procuratore 
della Repubblica. dott. Tranfo. 
ha interrogato il capo-servizio 
deir«ABC» Dunsmore. Egli 
ha riferito al giudice che Be
gon stava indagando sul traf-
fico di valuta (lo ha chiamato 
« hot-money >. cioe « denaro 
che scotta >). e che era inte-
ressato da parecchio tempo 
agli affari illegali della mafia 
italo-americana. Altro non 
avrebbe detto il teste ameri-
cano. nonostante abbia fatto 
sapere fin dal primo momento 
di conoscere molte cose sul 
conto di Begon. e di temere in 
modo serio per la sua sorte. 

I I capo della c Mobile ». dot-
tor Scali. rispondendo alle do-
mande dei giomalisti ha det
to che non risulta finora agli 
investigatori che Begon sia un 
agentc dell'FBI (la polizia di 
Stato americana), nonostate 
sia stato accertato che nella 
sua abitazione il giornalisla 
possedeva complesse apparec-
chiatuxe ricetrasmittenU. 

viati d'urgenza 50 uomini e 
una decina di veicoli. 

L'opera dei soccorritori e 
ostacolata come si 6 detto 
d.^'e raffiche di vento, che fa-
voriscono la continua forma-
zione di nuovi focolai sia nei 
boschi vicini a Bastia che nel
la stcssa cittA Nel pomerig-
gio di marted! due villette so
no bruciate. mentre le fiam
me minacciano il quartiere 
popolare di Lupine Di fron
te a questa situazione di emer
genza il prefetto della Corsi
ca, Jean Faussemagne. ha de-
ciso la mobilitazionf genera-
le di tutte le forze disponibl-
li nell'isola. 

Sono intervenuti in appog 
gio ai vigif del fuoco anche 
gli uomini del cacciatorpedi-
nlere «Gudpratte», cui si so
no aggiuntl un centinaio dl 
rlservistl e 60 uomini del se
condo reggimento della Le-
gionc straniera dl stanza in 

Anche le detenute protestano a Rebibbia 

Nuova protesta nelie carceri «modello» 
di Rebibbia a Roma; ma questa volta a 
rifiutarsi di rientrare nelle celle sono non 
gli uomini ma le 120 donne rinchiuse nel 
braccio femminile del penitenziario. Alcune 
si sono asserragliate sui tetti innalzando 
striscioni e cartelli, richiamando, con urla, 
1'attenzione degli abitanti della zona e dei 
passanti; le altre sono rimaste nel cortile. 

La protesta — la prima da qualche anno 
a questa parte che vede le donne prota-
goniste in modo cosi clamoroso — ha avuto 
inizio nella serata dell "altro ieri, verso le 
22,30, quando ventinove detenute, eludendo 
la sorveglianza delle guardie, si sono arram-
picate sul tetto di Rebibbia cominciando a 
scandire frasi di protesta. Le loro com-
pagne si sono rifiutate di tornare in cella 
e hanno trascorso tutta la notte nei cortili 
riservati alia passeggiata quotidiana. 

Ieri mattina sul posto sono state fatte 
affluire^ forze di polizia che si sono schie-
rate aU'esterno dplle carceri; la situazione 
comunque e tranquilla e — secondo alcuni 
funzionari di Rebibbia — non desta preoc-
cupazioni. Sempre ieri. all'alba. le dete

nute asserragliate sul tetto hanno ricomin-
ciato a richiamare 1'attenzione degli abi
tanti del quartiere San Basilio e della gente 
in transito lungo le strade che fiancheg-
giano il carcere; qualche ora piu tardi nei 
dintorni sono cominciati ad affluire pa
rent! e conoscenti delle detenute; si sono 
tutti riuniti sulla ormai famosa «monta-
gnola >, una sorta di collina artificiale dalla 
quale e possibile vedere alcuni bracci del 
penitenziario e la parte dei tetti sulla 
quale sono salite le carcerate. 

I motivi di questa protesta sono gli stessi 
che hanno spinto nelle settimane scorse 
centinaia di detenuti a manifestare in forme 
dramatiche (la .polizia. ha fatto usq .delle, 
armi, due carcerati sono rimasti feriti, altri' 
sono stati trasferiti) sia nelle carceri di 
Rebibbia che nel vecchio e fatiscente peni
tenziario di Regina Coeli. Le detenute due- • 
dono la riforma dei codici e del sistema 
carcerario; su un grande striscione cam-
peggia una scritta con la richiesta di un 
incontro con il nuovo ministro della Giu-
stizia on. Mario Zagari. II ministro nei 
giorni scorsi ha gia avuto un colloquio con 

i carcerati di Regina Coeli e si e piu volte 
impegnato a dar corso con estrema solleci-
tudine alle riforme dei codici e delle car
ceri: una riforma quanto mai necessaria 
come hanno dimostrato episodi drammatici 
venuti alia luce proprio in questi giorni 
(detenuti maltrattati, non curati, addirit-
tura lasciati morire). 

Da una protesta ad un'evasione, quella 
di Impero Fanelli, fuggito l'altro ieri dal 
carcere di Roccamonfina, un paesino posto 
a una cinquantina di chilometri da Caserta. 
Anche ieri le ricerche condotte in tutta la 

'-Campania (0tFanflU,e nativo di Torre.del 
Greco, in provin'cia di Napoli) non hanno 
dato esito. II detenuto. che ha 35 anni, 
stava scontando uiia.condanna a tre mesi 

- per guida senza patente. Dal carcere e 
riuscito a fuggire dopo pochi giorni uscendo 

1 dal portone principale: ha stordito un cu-
stode e si e dileguato attraverso l'ingresso 
lasciato aperto da un addetto alle pulizie. 

Nella foto: La nuova protesta a Rebibbia 

Dal nostro corrispondentc 
MESSINA, 25 

Due ordini di cattura ernes-
si dalla procura della Repub
blica e sette rinvii a giudizio, 
costituiscono il bilancio delle 
indagini a carico di nove fa
scist! protagonist! di due gra-
vissimi episodi teppistici. 

II primo provvedimento ri-
guarda Franco Prota, 23 anni, 
calabrese, di Caulonia, e Ro-
sario Cattafi, 21 anni, di Bar
celona (Messina) che sono rl-
cercati da polizia e carabinie
ri per rispondere del reato 
di detenzione e porto dl arml 
da guerra. L'eplsodio che ha 
condotto alia loro incrimina-
zione risale al 28 aprile scor
so: quella notte, i due, In 
compagnia di altri fascisti, in-
trodussero alia Casa dello stu
dente un mitra Sten, e si die-
dero poi ad esercitarsl con
tro un armadio di una delle 
stanze del pensionato. Furo-
no esplosi almeno una trenti-
na di colpi 

II secondo episodio risale 
al 7 dicembre del '71, e av-
venne nella Facolt& di Lettere 
e filosofia dell'Universita. 

I sette fascisti rinviati a 
giudizio dal giudice istrutto
re Suraci, sono figuri noti 
perche sempre in primo pia
no negli avvenimenti squadri-
stici di questi anni in citta e 
provincia. I loro nomi: Ro-
sario Cattafi e Franco Prota 
(costoro sono latitanti e col-
piti da mandato di cattura 
per l'episodio precedente) e 
poi Pietro Rampulla, Mario 
Alizzi, Maurizio De Carlo, 
Francesco Allitto e Pasquale 
Cristiano. Costoro compone-
vano una squadraccia che ag-
gredl proditoriamente un 
gruppo di studenti democra-
tici che distribuivano volan-
tini di propaganda sui pro
blem! della Facolta. In se
guito all'assalto, furono rico-
verati a lungo in ospedale 
due studenti: i compagni 
Rosario Cucinotta, comuni-
sta, e Bruno Busacca, socia
l i s t . • 

La polizia, allora, classifi
ed repisodio come'una. rissa, 
e' deriunc'iS, Cra'' l'indigriazione 
generale delle forze demo-
cratiche,Maggressori ed aggre-
diti per quei'xea^to.'Il giudice 
istruttore, seppure con ritar-
do, ha fatto chiarezza, proscio-
gliendo i compagni e rinvian-
do a giudizio i fascisti. 

d. r. 

A 15 giorni dalla scomparsa del rampollo dei Getty 

Di nuovo pessimismo sulla sorte di Paul 
La madre del ragazzo ieri non ha voluto parlare con nessuno — Nuovamente preso in esame 
il primo messaggio dei rapitori: ora si pensa - che fosse falso — Sfumata una pista a Bari 

• •" i 

Presto in vigore la legge 

II porto d'armi 
necessario anche 

per i «f lobert» 

Un'altra giornata di inutile atfesa per Paul Getty I I I , il rampollo della famiglia piu 
ricca del mondo, scomparso da Roma da ben 15 giorni e vittima — quasi tutti se ne dicono 
ormai convinti — di un rapimento. Ieri I'ottimitmo degli ullimi giorni ha lasciato nuovamente 
il posto alia delusione e alia preoccupazione tanto e vero che la madre del giovane si e rifiu-
tata di parlare. anche per telefono. con i giomalisti. Ha lasciato che al suo posto rispondesse 
il legale di famiglia, l'avvocato Jacovoni, il quale ha spiegato il nervosismo della donna con 

il fatto che nessun elemento 
nuovo (un segnale dei rapito
ri? La liberazione di Paul?) 
e intervenuto negli ultimi 
giorni. «La signora — ha ag
giunto il legale — e anche 
amareggiata perche qualcuno 
ha creduto di poter ironizza-
re sull'ottimismo da lei ma-
nifestato nei giorni scorsi. In 
verita era stato proprio que
sto ottimismo ad awalorare 
la convinzione che la vicenda 
fosse prossima ad una svolta 
positiva ». 

H fatto che nessun elemento 
nuovo sia intervenuto nelle 
ultime 72 ore ha fatto rina-
scere timori ed apprensioni. 
Di qui la decisione della po
lizia di far riesaminare dagli 
esperti il messaggio inviato 
da Paul e ricevuto dalle so
relle Zacher (a sono nelle ma
ni dei rapitori, e gente che 
non scherza, aiutatemi e te-
nete fuori da questa storia !a 
polizia») per accertare se sia 
stato effettivamente scritto 
dal giovane. 

Cosicche non vengono scar-
tate ancora del tutto al
tre Ipotesi anche se il lega
le della famiglia Getty esclu-
de tassativamente che ci si 
possa trovare di fronte a qual
cosa di diverso da un rapi
mento per estorsione. 

Intanto e sfumata. nel giro 
di poche ore, anche Ia pista 
di Bari: Vittoria Mazzanotti. 
un'impiegata della SB? aveva 
dichiarato alia polizia di aver 
visto negli uffici della societa 
telefonica, della citta puglie-
se, in largo Fraccacreta, un 
giovane che somigliava alle 
foto pubblicate di Paul Getty 
III, accompagnato da alcuni 
amici. Quest! avrebbe cercato 
ripetutamente di ottenere una 
comunicazione con Parigi e, 
dalle frasi scambiate con i 
suoi accompagnatori, avrebbe 
fatto capire di alloggiare al
l's Qstello del Levantej), a 
S. Spirito, una frazione di-
stante qualche chilometro dal 
capoluogo. La polizia ha ope-
rato subito dei controlll Inter-
rogando gli impiegatl del-
l'ostello ma non 6 emerso nes
sun indizio serio su una pos
sibile presenza dl Paul Getty 
In quella localita. 

La commissione Intemi del
la Camera, riunita in sede Ie-
gislativa, ha ieri stabilito che 
le armi tipo «FTobert» siano 
assoggettate alia stessa nor-
mativa in vigore per le armi 
da fuoco. La nuova disciplina. 
che per divenire operante de-
ve avere il voto del Senato. 
stabilisce che le armi aFlo-
bertn e quelle ad aria com-
pressa e le munizioni anche 
per le armi da caccia sono 
assogget' ate alle condizioni 
del possesso del porto d'armi 
o del nulla osta del questore. 

II provvedimento. proposto 
da Rumor (ministro dellln-
temo) nel maggio scorso. mi-
ra a porre un freno alia cor-
sa alio acquisto dei «FIo-
bert», sempre piu spesso usa
to dai fascisti nelle azioni pro-
vocatorie consumate nelle no-
stre citta. 

L'esame del provvedimento 
ha dato 1'occasione ad un di-
battito sulle armi in genere, 
e alia decisione di giungere 
ad una riunione della com
missione sul traffico illegale 
delle armi, proposta dal PCI. 

L'opinione pubblica, — ha 
detto il compagno Flamigni il-
Iustrando la richiesta comuni-
sta di un dibattito — e allar
mata per il troppo facile pos
sesso ed uso di armi da parte 
dei criminali e per il traffi
co illegale di armi ben piu 
micidiali — mitra, bombe a 
mano, automatiche da guerra, 
— in molti casi di fabbricazio-
ne NATO o di provenlenza dai 
magazzlni delle forze armate. 

Flamigni ha, al riguardo, 
denunciato gravi episodi di 
collusione tra criminalita ed 
appartenenti a corpi militari: 
le bombe lanciate dai fascisti 
a Milano il 12 aprile quando 
venne assassinata la giovane 
guardia di P^. Antonio Mari
n o — h a detto — proveniva-
no dal CAR di Imperia. Oc-
corre percid colpire — ha sot-
tolineato il deputato comuni-
sta — i canali neri del con-
trabbando di armi. con seve-
rita e rigore. e non possono 
essere tollerati episodi come 
quello verificatosi circa un 
anno fa in Alto Adige quando 
un noto fascista, fermato da 
una pattuglia della guardia di 
finanza mentre aveva la pro
pria auto carica di armi da 
guerra, venne poi rilasciato 
per l'intervento di un colonnel-
Io dei carabinieri il quale di-
chiard che quel trasporto di 
armi aweniva per incarico 
deU'arma. 

Flamigni ha poi ricordato 
gravi episodi di contrabban-
do di armi scopeni in Sicilia 
e in Liguria, traffici che av-
venivano con la complicita di 
agenti della guardia di fi
nanza e ha denunciato le gra
vi tolleranze di certi organi 
di PS che hanno concesso con 
molta facilita licenze di por
to di armi per l'esercizio del
lo sport del tiro a segno, fa-
cendo flnta di non conoscere 
che grande parte dei richie-
dentl erano soggettl iacrittl al 
MSI. 

Tassista 
uccide 
Tamica 

e si spara 

LEGNAGO, (Vero72a), 25. 
Ancora punti oscuri suli'o-

micidio awenuto ieri sera a 
Legnago, dove il tassista Re-
mo Altobello ha ucciso l'a-
mante, Adua Carnevali, ucci-
dendosi subito dopo. I due 
erano insieme da circa tre 
anni, durante i quali l'uomo 
aveva continuato a frequen-
tare sia la moglie sia l'a-
mante. La loro non era una 
convivenza facile: negli ulti
mi tempi Ia Carnevali — se
parata dal marito, operaia in 
un deposito di legnami e ma
dre di quattro figlie — non 
sembrava piu convinta del le-
game con il tassista. Lo di-
mostrano le continue lamen-
tele della donna 

Secondo quanto si e saputo 
la donna, in compagnia di due 
figlie e di un amico — il ven-
tiseienne Tiziano Ghinato — 
stava rientrando a casa, una 
abitazione sltuata in una via 
centrale di Legnago, quando 
il tassista l'ha affrontata con 
una pistola calibro 7.65. Sen
za dire nulla ha sparato due 
colpi; il primo proiettile ha 
colpito Ia donna al petto, il 
secondo alia schiena. Subito 
dopo il tassista ha appoggiato 
la canna della pistola alia 
tempia e ha premuto il gril-
letto, restando ucciso sul 
colpo. 

Stamani il vice pretore dot-
tor Legnaghi ha interrogato 
Ghinato, che pare fosse moti-
vo di gelosia per l'Altobello. 

cAdua — ha detto il giovane, 
che da molto tempo lavorava 
con la donna nello stesso de
posito di legnami — aveva 
appena estratto dalla borset-
ta le chiavi quando la por
ta si e aperta ed ho visto 
l'Altobello che aveva in pu-
gno la pistola. Mentre sparava 
contro la Carnevali, lo sono 
fuggito giu per le scale ma il 
tassista daU'alto, ha sparato 
contro di me altri due colpi 
di pistola, che sono andatl 
fuori tiro, poi ho sentito un 
ultimo colpo ». 

Undicenne 
assassinato 
a f reddo 

da un agente 

DALLAS, 25 
Un poliziotto che cercava di 

spaventare un ragazzo di un
did anni puntandogli una pi
stola alia testa per indurlo a 
confessare un reato lo ha alia 
fine ucciso con un proiettile 
partito dall'arma. 

H poliziotto, Darrell Cain, 
di 30 anni, e stato accusato 
di omicidio e sospeso dal ser
vizio ed e stato rilasciato 
dopo il pagamento della cau-
zione. 

II fatto e awenuto ieri a 
Dallas. II ragazzo. Santos Ro
driguez, era stato arrestato 
ieri nella sua casa da Cain che 
lo sospettava di essere coin-
volto, insieme al fratello Da
vid, di 13 anni, nello scasso a 
scopo di furto di una macchi-
netta distributrice di bibite 
in una stazione di servizio. 

Secondo il resocondo della 
polizia, il nonno dei due ra-
gazzi ha autorizzato Cain a 
condUTli alia stazione di ser
vizio. A quanto si ritiene 
Cain, dopo aver ammanettato 
i due ragazzi con le mani die-
tro la schiena, li ha fatti sa
lire sul sedile anteriore del-
l'auto di servizio, accando al 
conducente, ed ha quindi pre
so posto 6ul sedile posterio-
re Ad un certo punto Cain 
ha tentato di spaventare San
tos puntandogli la pistola al
ia testa ma e partito un 
proiettile che e penetrato nel 
cranio del ragazzo sotto l'orec-
chio sinistra. Cain ha afferma
to che il colpo e partito ac-
cidentalmente. Da parte sua 
il capo della polizia ha dichia
rato di ritenere che l'azione 
di Cain fosse « completamente 
gratuita~ ingiustificata.„ e 
illegale». « Non vi e stato al-
cun tentativo di fuga da par
te del ragazzo — ha aggiun
to — e difficile comprendere 
cosa possa aver spinto un 
uomo a spararen. 

In relazione al furto della 
stazione di 6ervizio la poli
zia non ha incriminato il fra
tello dl Santos in • » • • • 41 
ulterior! indafioL 

-J-4J3, i ^ s U tr-
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L'arma dell'«aiuto 
degli imperialist! 

Un testo interessante, la cui uscita, in Gran Bretagna, fu boicotta-
ta dalla direzione della Banca Mondiale — Una «assistenza» ai 
paesi del Terzo Mondo che si risolve a favore dei «donatori» 

» 

TERESA HAYTER, «Gil 
aiull dell'lmperlallsmo», 
Mazzotta. pp. 213. L. 1600. 

Per moltl versl 11 gludlzio 
di posltlvita sugli « alutl » del 
paesi capitalistic! piu avanza-
tl alio svlluppo del Terzo 
Mondo rientra nella fenome-
nologla deU'imperlallsmo «in-
formale». L'esemplo piti cla-
moroso del Vietnam (benefi-
ciario dl una quota di inter-
ventl finanzlari USA maggto-
re di quella accordata ad ogni 
altro paese) mostra come ncn 
si trattl di una munlflcenza 
dlsinteressata quanto dl una 
delle arml prlnclpall della po
litica estera dl cui si servono 
gli Stati «donatorl». 

Quello del Vietnam non e 
un caso eccezlonale. Anzi, se-
condo l'economlsta dl Oxford 
R. B. Sutcllffe (autore della 
prefazione dl questo sagglo), 
costituisce «un caso che rl-
vela in modo estremamente 
fastidloso gli scopl per cui 
sono intesi gli aiuti, e la dlf-
ferenza tra questi e altri casi 

conslste escluslvamente nel 
fatto che nel Vietnam una 
intern nazlone resiste alia rea-
lizzazlone dl questi obiettl-
vl» (p. 7). 

Che l'assistenza economica 
sia uno degli strumenti pri-
vilegiati per mantenere Inal-
terate le condlzionl polltlche 
ed economiche del paesi sot-
tosviluppatl, perpetuando l'at-
tuale equlllbrio dl rapportl 
di classe, e una prassl lar-
gamente acqulslta. A questo 
assunto 11 llbro dl Hayter 
fomlsce una base documenta-
ria ed una verlfica dl grande 
amplezza, Conceplto e finan-
zlato sotto l'eglda dl un or-
ganlsmo apparentemente asefc-
tico e al dl sopra dl ogni so. 
spetto come l'Overseas De
velopment Institute di Lon-
dra, il progetto di rlcerca 
deirautrlce ha sublto. al mo-
mento di rendere pubbllcl i 
rlsultatl, diverse stesure e 
correzionl. Gli ostacoll e il 
lungo ritardo della pubblica-
zione si debbono alle resisten-

Un inattuale 
neoliberismo 

« I I governo delflndustria in Italia» antologia di 
testi e documenti viziata da un'analisi insuff iciente 

c I L GOVERNO DELL'IN
DUSTRIA IN ITALIA », Te
sti e documenti a cura di 
Giuliano Amato, U Mulino. 
pp. 398. L. 4.000. 

L'antologla presenta una 
scelta strettamente dipenden-
te dalle tesi che l'Autore espo-
ne nelle 75 pagine del sagglo 
introduttivo. Questo criterlo 

f molto efficace rispetto al fine 
'. che il libro si propone, cl ob-
• bliga anztyutto,^ rtflefttiere sul 

concetto di « governo dell'in
dustria». L'Autore non si sof-
ferma^sul criteri che.lo.lndu* 

j cono 'ad tma certa?ae7lmita-
• zione del concetto di « gover-
- no dell'industria» e percid 

dobbiamo rintracclarll nella 
struttura della raccolta. che e 
divisa in sette parti. 

Nella prima parte sono rl-
portati materiali in merito a 
La discussione del pnncipi, 
dalla Costituente alia fase di 
avvio del centro-sinistra (1962). 

La seconda presenta un qua-
dro crltlco del Piani e leggi 
della ricostruzione, nel quale 
troviamo anche i nuclei della 
futura politica verso il Mezzo-
giorno e la piccola industna 

Seguono una serie di spac-
cati che percorrono vertical 
mente 11 periodo dal dopo-
guerra ad oggi: La promozio-
ne e agevolazione delle attwi-
ta industriali (dal 1947 al 
1971); Le tmprese a parted-
pazione pubblica (dalla nasci 

- ta dell'ENI all'affare Montedl-
' son); / rapporti con le gran-

di imprese (dalla Commissio 
"- ne parlamentare anti trust al 

la contrattazione programma-
ta>; // governo del mercato 
viobiliare (questa sesta parte 
e pero quasi inesistente; l 
problemi del mercato aziona-
rio sono trattati altrove); Le 
rendite e le compensazioni cor
porative (anche quest'uitima 
parte e stranamente limitata: 
la Iegge sui commercio smuo 
ve una sorta di allergia nel-
l'Aulore mentre la Federcon-
sorzi non I'mteressa). 

Per governo dell'industria 
si mtende, dunque, quel com 
plesso di attl che hanno come 
destinatarie le societa ed Im 
prese mrliistnali Questi ven 
gono separatl da altrl aspetti 
fondamentali della vita econo 
mica — la gestione del mer 
cato del Iavoro; la dislocazio 
ne del carico tributario: il 
rapporto fra mercato interno 
ed esterno: il ruolo scelto per 
l'agricoltura o lo spa7io accor 
dato alia autosestione nel 
la stnittura economica com 
plessiva — con il risultato dl 
collocare le >to=;=;p .-̂ Jazioni fra 
Stato e industria In una pro
sper Iva non «nl tanto par7ia 

le, ma sotto certi aspetti per-
slno falsa. 

Da dove nasce, ad esemplo, 
11 « diritto-dovere della picco
la Impresa ad essere assi-
stita, sostenuta», se non dal 
modo in cui funziona l'intero 
sistema delle relazioni econo
miche, gestite — con interven* 
ti o con l'inerzia poco impor-
ta — tutte dallo Stato in quan
to espressione della societa po
litica? L'organica inferiorita 
della piccola impresa ad acquj-
sire i fattori della produzio-
ne sul mercato (manca nel li
bro un tentatlvo di rilevare cd-
me 11 sistema creditizio redl-
stribuisce oneri e profittl: tut-
ti i mall verrebbero dalla ge
stione degli incentivi) deriva 
proprio dalla struttura che 
questo mercato trae dalle for-
ze che vi operano Confessia-
mo il peccato di cui Amato 
accusa la sinistra: nel merca
to vediamo l'opera dei mona 
poll e non ci convince affatto 
la sua tesi che compito 
di uno Stato diverso dal-
1'attuale sia quello dl rl-
stabilire condizioni llberLsti-
che sul mercato con un'opera 
di direzione che sarebbe rea-
lizzabile senza mutare 1 rap
portl social! di produzlone. 

La nostra preoccupazione dl 
o aggredire i monopoli» e ben 
fondata sugli ' 'ementi stessl 

dell'anallsi contenuta in questo 
volume. Da essa emerge il pro 
gredire di un infeudamento 
delle sedi e degli strumenti 
istituzionali a forme di pote-
re economico che non colnci-
dono affatto col cosidetto 
a capitale produttivo ». E' un 
vero peccato che molti eco
nomist! italiani si limitino a 
sperimentare, del capitalismo 
tedesco o anglosassone. soltan 
to i prodotti sul piano della 
teona economica. della socio 
logia e delle istituzioni garan 
tiste della auguaglianza da ca
pitalist! » Se lo analizzassero 
piu da vicino ne vedrebbero 
in forme diverse dali'Italia ma 
con lntensita non mlnore. le 
tumefa?ioni redrlitipre, i ghet 
ti corporativi. | feudi e la su-
bordinazione del generale al 
particolare che pensano dl ell 
minare restaurando 11 ngluocc 
corretto •> delle forze organiz 
zate nella societa. con model 
li tratti da quei sistemi 

II neoliberismo economico e 
pleno di buone intenzioni e 
nol le apprezziamo come una 
implicita domanda di trasfor 
mazioni qualitative del slste 
ma Esso nasce DTO in base 
ad un'anallsl Insufficlente e. 
di consptnienza. non r.a chiara 
la via che pud portare dalla 
denunf'-* *! C3mh'am°nto 

Renzo Stefanelli 

ze e alle minacce dl ricatto 
finanziario esercitato dalla di
rezione della Banca Mondia
le sull'ODl. 

L'lnsleme dl queste vlcende 
(Illustrato minutamente dal
la Hayter neH'appendice Na-
scita e morte dt uno studio 
commissionato dall'ODl) rap-
presenta l'itinerario Ideale at-
traverso cui e maturata la 
consapevolezza politica del-
1'A.: dall'accettazione della 
ideologla Uberale degli «aiu
ti » per indurre 1 beneficiarl 
dl essl a varare un partico
lare indirlzzo d! politica eco
nomica (funzlonale, in pratl-
ca, alia massimizzazione dei 
profltti dei paesi Imperiali
stic!) alia presa dl coscienza 
delle insanabill dlstorsionl 
provocate nello svlluppo dei 
paesi sottosviluppatl da tale 
politica. 

La funzlone storicamente 
determlnata dall'assistenza e-
conomlca e di estendere alia 
«perlferla» le contraddlzioni 
che sono organicamente cor. 
relate al sistema di produzlo
ne capltalistlco, mettendo in 
moto un processo di autoali-
mentazione degli squillbri. 
L'osservatorlo dal quale l'A. 
segue le fast di questo pro
cesso sono la Banca Mondia
le, 11 Fondo Monetario In-
ternazionale, ITJnlted States 
Agency for International De
velopment ecc. attraverso 
quelli che sono stati i due 
moment! essenziali della loro 
politica: 

1) una strategla dl rlforme 
mediante la politica degli 
«aiutl» (strategla che si e 
tradotta nel far adottare a 
certL paesi una politica eco
nomica favorevole al «dona-
tori » e sfavorevole ai «be-
neficlari»); 

2) la valorizzazlone dei pro
fittl delle imprese multinazio-
nall e il consolidamento — 
attraverso lo sfruttamento e 
la subordinazicne economica 
— del dominio dell'imperiali-
smo sui paesi arretrati. 

Gil effetti del capitale stra-
niero (erogato dai diversi or-
ganismi mtemazionali secon-
do procedure piii politiche nel
la sostanza che non tecnlche, 
nella forma) si possono rile
vare, esaminando numerosi e-
sempi: 11 peso del deblto pub* 
bllco; U flnanziamento di be-
ni non competitlvi sul mer
cato mondiale (essi risuJtano 
molto piu costosi dl quelli 
che si potrebbero acquistare 
altrove); 1'allargamento dei 
mercati d'oltremare ai beni 
prodotti dalle societa priva
te dei paesi imperiallstl; ri-
forme del sistema fiscale, del-
l'istruzione, dell'assetto agra-
rio ecc. per far deflulre si-
tuazioni potenzialmente rlvo-
luzionarle; costruzione di in-
frastrutture (strade, ponti 
ecc.) per rendere piu redditi-
zi gli investimenti del capita
le private straniero ecc. 

Dl questi propositi si nu-
trono intellettuali a progres-
sistln neli'illusione di far fa
re un passo avantl al paesi 
a sacrificati » dalla divlsione 
capitalistica del Iavoro che ha 
avuto luogo dopo la rivoluzlo-
ne industriale lnglese. L'ana-
lisi delle conseguenze di ta
li progett! In America Lati
ns (e piu precisamente nelle 
applicazionl che se ne sono 
fatte negli Stati studiati dal-
l'A^ Colombia, Clle. Brasile e 
Peru) ne svela !1 carattere 
puramente mistiflcatorio. ri-
volto alia conservazione del 
sistema capltalisOco nel Ter
zo Mondo 

La concluslone della studlo-
sa lnglese e nel senso del ri-
fiuto di qualunque concezione 
degli aiuti come «levaj> per 
rompere la condizlone di as-
soggettamento di grars par
te del mondo alle corpora, 
ttons e alle grand! potenz* 
capitalistiche A suo awiso, 
infattl, «gli aiuti possono es
sere considerati come una con 
cessione da parte del potere 
impenailsta. In cam bio del
la quale si ch!ede d! poter 
conf.nuare a sfruttare i pae
si semicoloniall; In effettt as 
somigliano alle rlforme nel 
paesi capitalist! e dove la 
classe conservatrlce concede 
II minimo necessario alia con
servazione dei suol lnteressi 
sostanziali • 

Salvatore Sechi 
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La grande miseria 

Nel V volume delle opere complete 
il carteggio degli anni 1856-1859 

«Quel povero 
manoscritto 

che non 
posso spedire...» 

Cosi scriveva Marx ad Engels nel gennaio 1859 riferen-
dosi al suo studio «Per la critica dell'economia polilica»: 
non aveva il denaro per acquistare il francobollo - Un 
momento della lotfa «pratica» per la rivoluzione socialists 

« L'ALTRA ITALIA », di Gianfausto 
Rosoli e Oreste Grossi. una «Storla 
tofograflca», Centro Studi Emigra-
zione. pp. 67. L. 1000. 

(W.S.) Un piccolo libro frutto dl un 
Iavoro dl almeno due annl, centlnala dl 
fotografie datl, clfre. citazlonl: questo 
e «L'altra Italian, di Gianfausto Rosoli 
e Oreste Grossi. E' dawero la prima 
«storia fotograflea » della grande emi-
grazione Itallana nelle Amerlche dal 
1880 a 1915. 

Veste dimessa, cliche" stampatl non 
troppo bene, ma ugualmente una rac
colta di foto che e un pugno nello sto-
maco per drammatlclta e contenutl: la 
folia degli emigrantl stlpatl sul vapori, 
I volti pleni dl ansla e dt dolore, le 
madrl con ! bambini In braccla, le pri
me foto ricordo sul campl della nuova 
terra da dissodare. 11 cerimonlale rell-
gioso e il commovente tentatlvo di ri-
manere. in qualche modo, attaccatl alle 

abltudlni della terra d'origine. Tutto 

auesto « raccontano » le foto. II dramma 
eU'emigrazlone, I drammaticl proble

mi del Mezzoglorno, l'abbandono della 
terra sono ancora oggi problemi con i 
quail 11 paese deve fare 1 conti. Quan-
do comlnclb la grande fuga dali'Italia? 
«L'altra Italia» vuole proprio tentare 
questa rlcerca facendo uso di un mate-
rlale raro e preziosisslmo. Sono 25 mi-
lioni gli italiani che dall'unita d'ltalla 
ai nostrl giorni hanno lasciato la loro 
casa per andare a lavorare all'estero. 
Piu della meta dl essi non hanno mai 
piii fatto ritorno al paese d'origine. 

Oreste Grossi. un appassionato ricer-
catore di immaglnl. aveva gia tracciato 
il profilo di una storia fotografica del 
nostro Merldione occupandosl dl una va-
sta indagine sul banditlsmo nelle reglo-
nl del Sud dopo l'unita d'ltalla. Una 
mostra fotografica e un libro, frutto 
della rlcerca, chiudevano proprio con 
le foto del famoso « passaporto rosso», 

11 documento valldo un anno con il qua
le milioni di italiani erano emigratl 
nella seconda meta dell'BOO e agli inlzl 
dl questo secolo. «L'altra Italia» ri-
prende, con una immagine dello stesso 
documento, 11 dlscorso dove era stato 
lasciato per ampliarlo e approfondlrlo 
come, dal punto dl vista rotografico, 
non era dawero mai stato fatto in pre-
f* prion 71 

1II materiale, in gran parte inedito, h 
stato recuperato, dopo una paziente rl
cerca, presso 11 Centro Studi Emigrazio-
ne di Roma (Via della Pisana 1301). 
Altre foto, invece, sono state scattate 
da Alfred Stieglitz e soprattutto da Le
wis Hine e Jacob Rils. 

II piccolo libro fotografico «L'altra 
Itallaw e insomma dawero un docu
mento prezioso e unico e un diretto at-
to di accusa alia gretta borghesia lta-
liana dell'800 e al capitallsmo del no
stro paese. Nella foto. Mulberry Str. a 
New York, cuore della Little Italy. 

SCRITTORI ITALIANI: DACIA MARAINI 

Racconta al magnetof ono 
che razza di tipo sei 

Una serie di interviste con numerosi protagonisti della cultura italiana del pri-
mo e del secondo Novecento - Ne escono ritratti stimolanti, conferme, sorprese 

DACIA MARAINI, « E tu chl 
eri?», Bompiani. pp. 272. 
L. 2400. 

Dacia Maraini ha intervista-
to, in «Chi en?». numerosi 
protagonisti della cultura del 
primo e del secondo novecen
to. conducendoli — gradual-
mente — a ripercorrere il 
tracciato che dall'infanzia por
ta alia maturita. Ne e venu-
to un quadro d'insieme assai 
interessante e significativo. Al 
di la dei conflitti edipici e 
freudiani risulta che questi 
intellettuali. la cui matrice 
sociale e prevalentemente 
piccolo e medio borghese. ad 
un certo punto della loro gio-
vinezza hanno saputo reagire 
ai vieti codici delle chiuse 
abitudini familiar! e sociali. 

A volte, come in Guttuso. 
Bernardo Bertolucci, ed al
tri. si & trattato di un su-
peramento costruttivo. di un 
innesto senza profonde frat-
ture in un tessuto storico de
mocrat ico. con una crescita 
graduate e consapevole. 

Per molti intellettuali. inve
ce, tutto rimane nella serra 
della propria sensitivita e del
ta propria crisi esistenziale 
che. pur rompendo i margin! 
del quieti.smo borghese. non 
approda sul versante della 
coscienza storica. Si pensi a 
due operatori di rilievo in-
ternazionale come Mont ale e 
De Chirico i quail, sgancia-
tisi dagli schemi della clas
se d'origine. hanno conserva-
to I'ambiguita di fondo tipi-
ca degli isolati che si esclu-
dono dai contrast! del tem
po La posizione risulta equi-
voca soprattutto nei corifronti 
delle classi sfruttate e del 
marxismo Quando Mont ale. in 
un eccesso di gigioneria. si 
abbandona a giudizi come 

UNA RIVISTA DI DIBATTITO 

Neoavanguardia: a favore e contro 
La bagarie sessantotiesca 

non ha partorlto so I unto un 
polverone smanioso e I neon 
cludente. un'apocalittica au 
tofagia d! slogans, una trtstls-
slma euforia di p.iiingenesl 
anarchlca: perche, a dfr po
co. II segno piu secco e pro-
fondo gliei'h.1 dato la consa 
pevoje2za operaia. come ormal 
sanno anche I sassl Ha par 
lorlto. con sapiente e magarl 
involontario ritardo. II pro
prio contrarlo. cioe ranallsl 
e una tenslone al!a produzlo
ne teorica senza complessl 
di colpa e bisognl dl auto-
punizlone: cose dl cul essa 
fu rispettivamente unto po 
vera e tanto tremendampnte 
grondante 

Moltl glovanl ci si ruppero 
k ossa con grande genero 
slta. molti piu glovanl ne 
hanno tratto frutto DI quest! 
fcnno parte I redaUorl dl 
Quaderni dl critica (period!-
• • auadrlmestrale. anno I, 

n l. Roma, pp 244. L 1800). 
una rivista parca nel titolo 
quanto sostanziosa nel con 
tenuto: Pilippo Bettlni, Ste-
fano Glovanardi. Massimtlia 
no Mancint Aldo Mastropa 
squa Francesco Muzzloli. 
Giorgio Patrlzl e Mauro 
Ponzl 

L'impostazione della nvista 
e monograftca e ci6 gia ma 
stra 1'lntento d! intervenire 
nel dibattito polttlco-cultura 
le in modo organico e se 
condo precis! filoni di rJcer 
ca e di analisi Le garanzle 
del primo numero sono pre
cise un sagglo Inedito dl 
Walter Benjamin che pren 
dendo le mosse dal oelebre 
libro d! Ddblln « Berlin Ale 
xanderplatz » anallzza la crlsl 
del romanzo borghese. un dl 
battlto « per un bllanclo del 
I'esperlenza neoavanguardl 
stlca*. cul paiteclpano con 
efflcacla crltlco - autocrltlca 
alcunl protagonisti come Ba-
lestrlnl, Renato Barllll, Ello 

Pagliaram, Michele Perrtera 
e Mario Spinella; una serie 
di saggi e Interventi firmati 
da BeUini. Muzzioli. Perriera 
(II cui scrltto e di nlevante 
acutezza). Patrlzl. Ponzi e 
Mirko Bevilacqua 

Partlcolarmente forte e 11 
contributo che provtene dal 
sagglo di Gianni Sealia tntl-
tolato • Sopportare la con 
traddtzione» Sealia porta 
avantl In questo testo bril 
lantissimo e lucldo un discor 
so che va arricchendo da an 
nl. sulla «fllologia che non 
produce teoria». prendendo 
spunto in questo caso dalle 
insufflclenze teorlche della 
neoavanguardia. che se ha 
esagerato in amort palest o 
clandestlnl con semiologia e 
strutturallsmo. si e troppo 
poco accorta dl certl tern! 
central! della cultura anta-
gonlstlca e manclsta europea 
degli annl vent! c trenta 
(Malakovsklj, Brecht, II Be
njamin dell's autore com* 

produUorew. le contraddlzio 
ni feconde dl Breton. Artaud. 
Bataille intorno al nodo po-
littca-cultura. tl confronto 
Nietzsche / Man e Freud / 
Marx. II concetto althusserJa-
no di «produzlone teorica» 
e di « pratica teorica »...) 

Questo fasclcolo dedicato 
alia neoavanguardia (e In 
realta alia teoria dell'a van 
guardia in letteratura, da 
Baudelaire al nostrl giorni) 
s! presenta. per tantl versl, 
come un punto di riferlmen 
to da non trascurare per la 
rlcerca marxista in ordine a 
questa problematica- per cul. 
raramente come In questo 
caso, ci spiace II condiziona 
mento dello spazio. che Im 
pedlsce dl dlscutere piO par 
tltamente I slngoll Interventi, 
tuttl, senza escluslonl. dl ot-
tlmo llvello e dl gTande se-
rlet4 teorica. 

Mario Lunetta 

questo: < Filosoficamente (il 
marxismo. uando Montale. in 
piedi » dimostra un'ottusa re-
sistenza entro i confini del 
crocianesimo e dell'equazione 
filosofia = metafisica: quan
do aggiunge: <t lo sono stato 
maltrattato dai ricchi e dai 
poveri e non posso dire che 
gli uni siano migliori degli 
altri» si arrocca nella dife 
sa dell'individualismo picco-
Io-borghese (che cacciato dal
la finestra rientra dalla por
ta). ormai frusto ma sempre 
cieco nei confronti dell'uomo 
storico e dei suoi problemi. 
De Chirico, in un parossismo 
libellistico, rincara la dose 
affermando di parteggiare 
€ per un govemo che non 
ba nessun partito, retto da 
un generale dei carabinieri, 
assistito da un bravo giu-
rista »-

Insomma, i maggiori in
tellettuali del primo e secon
do novecento si propongono 
in un ventaglio assai ampio 
ed articolato: i grandi scrit-
tori radicali e radicati nella 
borghesia. pur ponendosi in 
posizione critica nei confron
ti della propria classe. ri-
mangono come atomizzati. 
non scorgono apertura di 
sorta verso ralternativa de-
mocratica e risultano < di-
mezzati > nel c non essere e 
non volere > di montaliana 
memoria; altri intellettuali. 
come Gadda. si posero di 
fronte alia storia in modo 
piuttosto eonoscitivo che dia-
IetUco. II principio dell'en-
ciclopedismo porta Gadda ad 
affermare che il controvele-
no per Mane. < se Marx si 
pud chiamare veleno*. e nei 
libri di Wilfredo Pareto. Al
berto Arbasino. di una gene-
razione assai piu giovane. ri-
conosce al marxismo una fun-
zione conoscitiva. come alia 
psicanalisi, c ma non di cam-
biamento politico >. All'inte-
gralismo liberate di stampo 
montaliano si pud aggiunge 
re cos! un movimento distin-
to e parallelo. composto da 
scrittori ed intellettuali piu 
propensi ad inter pre tare la 
realta. ma senza fare una 
scelta di fondo fra le con-
traddizioni e le dialettiche 
storiche. 

Dalle interviste con Elio 
Petri. Marco Bellocchio. Re
nato Guttuso. Rossana Ros-
sanda. Giorgio Strehler. Al
berto Moravia e Liliana Ca
va ni scaturisce un discorso 
diverso. in cui il connetti-
vo fra scrittore e societa d 
piu concreto e vibrante. 

In definitiva. anche in que 
sto dialogo a ritroso nel ri-
pensamento deH'infanzia e 
della giovinezza si notano gli 
sviluppi egotistici o dialetti-
ci che caratterizzano la pra
tica culturale dell' intellet-
tuale, cosi come si e presen-
tato di fronte al magnetofo-
no di Dacia Maraini. 

Franco Manescalchi 

ACHILLE CAMPANILE 

Umorismo 
«per conversare» 

ACHILLE CAMPANILE, 
cManuale dl conversaziones, 
Rizzoli. pp. 314, L. 3000. 

Quando si scrive della lette
ratura satlrica ed lronica del 
Novecento ci si riferisce so-
litamente, fra gli altri, a Pa-
lazzeschl, Gadda e — per di-
versita di atteggiamento o ge-
nerazione — a Zavattini e 
Calvino. 

Campanile, come afferma 
Bo nella sua peraltro enco-
miastlca presentazione. non 
compare nei quadri della mi
ll tanza culturale, ne e citato 
nelle storie di letteratura con-
temporanea. Infatti, dopo un 
ormai remoto esordio che mo-
strava U taglio di una intel-
Iigenza corrosiva. Campanile 
ha preferito ripiegare verso le 
piu serene soluzioni dell'umo-
rismo, del paradosso stilisti-
co, distinguendosi tuttavia da
gli umoristi autarchici e ba-
nali che Imperversarono du
rante roscuro periodo fascista 
determinando un vuoto cul
turale, in questa area specifi-
ca. di cui si awertono in par
te anche oggi le conseguenze 
negative. Proprio nella misu-
ra in cui Tumorismo « non ag-
gredisce nulla». limitandosi 
ad una rottura fantastlca del
le costrizion! storiche, occorre 
che Va idea di levitazione » ab-
bia presupposti concreti e sto
ricamente glustificati: tanto 
piu che le figure, I personaggi, 
gli intrecci di Manuale di con
versazione sono realizzati c a 
tratto», in un disegno nitido. 
senza ripensamenti o Inter
venti successive E le figure 
si presentano. nella loro ele-
mentare ed originate consi
s t e n t candidamente, come 
uscite dal pennello di un gra-
fico che le tratteggl fuor! dei 
consueti schemi quotidian!. In 
una logica ed in un'eslsten-
za diverse, senza contraddlzio
ni di fondo. 

In questo senso, 1'umori-
rismo di Campanile si pro-
spetta fluidamente in un ca-
Ieidoscoplo di immagln! che 
non permettono perd di deci-
frare la realta che si cela ol-
tre il fondo del cillndro su 
cul ruotano. come In un « mec-
canfeow sistema euclldeo, 1 
«pezzl» delllncastro fanta 
stico 

Per questo la disgregazlone 
delle consuetudinl social! e 
llngutstiche appartiene piu 
ad un gioco di societa e, dl-
remmo, ad una «letteratura 
dl societa» che trasmette un 
messagglo comlco, Ironlco e 
— al fondo — crepuscolare, 
piuttosto che ad una Interpre-

tazione della realta costrutti-
vamente irridente.In sostanza, 
questo Manuale di conversa
zione, a differenza di quanto 
afferma Carlo Bo parlando di 
un manuale a senza regole», 
rlspetta le regole di un gio
co che vuole le cose come 
stanno, alia fine del peraltro 
prestigioso esercizio letterario. 
In questo sorridente ed anche 
amaro equlllbrio le contraddl
zioni di partenza, spesso se-
condarie, assecondano infine 
il disegno « umoristico ». 

Numerosi racconti si reggo-
no infatti sul contrasto fra l o 
gico e paradossale (gioco dl 
omonimi, assonanze, conso-
nanze) su cui l'autore inne-
sta, come messaggio. 1'irrisio-
ne per la superficialita dei co
dici turistici o della moda, 
In altri il rapporto e fra pro-
sa e sentimentalismo. metten
do a contrasto stati d'anlmo 
privilegiati ed ambient! o sl-
tuazioni prosaici. Spesso Cam
panile aggiunge, a questo 
processo di scollature, di pic-
cole «storture», un nutrito 
campionario di doppi sens!, 
di divagazioni, di coinciden-
ze parallele che accattivano 
alia lettura ed al sorriso. Ma, 
In definitiva, prevale il con-
nettivo «letterario* ed II di
scorso muove fra elegia e me
moria, all'Intemo di uno sfu-
mato rapporto di generazio-
ni; fra miseria e presunzio-
ne nel registro sociale di una 
patetica dlgnita (in a Vita ci-
nematografica», cPremio al-
l'umile») ottocentesca; fra 
norma ed abnorme, e neH'ab-
norme vibra, owiamente, lo 
imprevedibile senso della vita. 

Ma alcuni racconti. in bill-
co fra accidla e paranoia, 
egoismo e follia, nausea e 
dolore (a Solo per leternita. 
E bestia ». «La vita e un so-
gno », ed altri) sembrano rom
pere il cerchio del divertimen
to e la posizione «sur place » 
di « un saltaleone. una di quel
le molle che. premute. schiz-
zano in alto» che bene espri-
me la dinamica del cane 
Clak nell'omonimo racconto e 
quella, prestidigitatoria, dello 
scrittore SI tratta del rac
conti dove I'uomo e l'intellet-
tuale colncidono, senza il so-
prawento di unlntelllgenza 
brillante e futile. 
Ed e proprio nel rarl momen 

ti in cui Campanile deborda 
dall'eserclzio in vitro, attln-
gendo alia Unfa del tempo, 
che supera I'aneddoto per un 
discorso piu concreto e cre
dible. 

f. m. 

MARX . ENGELS, c Opere 
Complete, Vol. XL.. II car
teggio degli annl 1856-1859 », 
Kditori Riuniti. pp. 830. Li
re 6000. 

Man mano che vengono pub-
blIcati i successivi voluml del
le lettere dl Marx, dl Engels, 
e dei loro corrispondenti, la 
scelta degli Editor! Riuniti 
di far seguire al due priml, 
nelle «Opere complete)), i 
voluml dedlcati al carteggio, 
si palesa estremamente fellce. 
Dopo le lettere tra 11 1844 e 
il 1851, e quelle tra 11 1852 e 
11 1855, ecco adesso, nel volu
me XL delle «Opere com
plete)) quelle che si rlferlsco-
no al periodo 1856-1859. 

Carlo Marx 

Sono annl, per Marx, di du-
rlssime difficolta, ma anche di 
intenso Iavoro: nel gennaio 
del 1859 Marx riesce infatti, 
dopo circa died anni di ricer-
che, a consegnare all'editore 
Dunker di Berlino il mano
scritto di «Per la critica del
l'economia politica», che do-
veva costituire. nelle sue in
tenzioni il primo fasclcolo dei 
suoi studi sull'economia capi
talistica. II 21 gennaio egli 
scrive a Engels: «quel pove
ro manoscritto e finito. ma 
non posso spedirlo perche non 
ho un farthing per affrancarlo 
e assicurarlo. Quest'uitima co-
sa e necessaria perche non 
ne ho copla... Non credo che 
qualcuno abbia scritto su "il 
denaro" con una tale mancan-
za di denaro ». 

La preparazione del libro 
era costata a Marx un'enorme 
fatica teorica, oggi documen-
tata dalla pubblicazione dei 
Grundrisse, o «lineamenti 
fondamentali dell' economia 
politica», ma della quale il 
carteggio raccolto in questo 
volume ci offre ampia testi-
monianza, malgrado gli Infi-
niti axgomenti dei quali egli 
tratta con Engels, sollecitato 
anche dal Iavoro di collabora-
zione per l'enciclopedia di 
Dana, per il quale — insieme 
con Engels — preparo molte 
voci, e le moltissime pagine 
dedicate all'insorgere e al pro-
gredire della crisi economica 
degii annl 1857-1859. seguita 
attentamente da lui e da En
gels. aLavoro moltissimo. Per 
lo piu fino alle 4 del mattino. 
— leggiamo nella lettera di 
Marx a Engels del 18 dicrm-
bre 1857 — Perche e un Iavoro 
doppio: 1) elaborazione delle 
linee fondamentali dell'eco-
nomia.- 2) La crisi attuale. 
Su di essa, oltre agli articoli 
per la 'Tribune', mi limito a 
prendere appunti, cosa che 
pero richiede un tempo note-
vole. Penso che about (circa) 
in primavera potremo scri-
vere insieme un pamphlet 
sulla faccendan. 

Questo interesse per la crisi, 
del resto, non e certo occa-
sionale: l'abitudine di Marx 
ad approfondire, quasi giomo 
per giorno, gli aspetti imme-
diati della vita economica in-
glese, del Continente, e degli 
Stati UnicL testimonla del 
continuo nesso tra « economia 
teorica » e a realta economica » 
che sempre caratterizzd — a 
differenza di quello di tanti 
studiosi « accademici» — il 
modo di Iavoro di Marx. H 
contributo di Engels. su que
sto terreno, appare partico-
larmente importante, anche 
perche, dal suo osservatorto 
di Manchester, capitale della 
industria tessile inglese. molti 
fenomeni ed aspetti della crisi 
apparivano all'occhio esperto 

dl Engels, con particolare 
chiarezza. 

Ma non si trattava soltanto 
di una questione «teorica»: 
Marx infatti, che dopo la scon-
fitta dei motl del 1848 aveva 
previsto un periodo di sta-
blllzzazione e di svlluppo del 
capitallsmo, e dl conseguente 
attenuazione del movimento 
rivoluzionario, guardava alia 
crlsl dl dlecl anni dopo come 
ad un possibile Inizlo della 
ripresa dei contrastl polltlci 
e dl classe, 

Sarebbe tuttavia cadere a 
nostra volta nell'accademismo 
soffermarcl solo sul contri-
butl che questo periodo del 
carteggio offre alia miglior 
conoscenza delle ricerche di 
Marx. Separare la sua opera 
dalla realta della sua eslsten-
za slgnificherebbe, infatti, con-
siderare attlvita intellettuale 
e vita quotidiana come due 
momentl non solo separatl, 
ma addirittura del tutto in
different! 1'uno rispetto all'al 
tro: slgnificherebbe, nel piii 
antimarxista dei modi, sepa 
rare 1'«uomo» dalla sua 
« produzione ». Perci6, in que
ste pagine, vanno sottolineati 
anche i moment! nei quali 
Marx parla della miseria sua 
e della sua famiglla, lo scon-
troso pudore con cul scrive 
a Engels della morte, a poca 
distanza dl quella del figlio 
Edgar, di un nuovo nato, dei 
sacrificl cui si sottoponeva 
la moglie Jenny: e di come 
tutto c!6 Incidesse duramente 
sul Iavoro. 

Leggiamo, nella lettera del 
29 aprile 1858 a Engels: « II 
mio lungo silenzio te lo posso 
spiegare in una parola: inca-
pacita di scrivere... Non avevo 
ancora mai avuto un attacco 
cosi violento di mai di fega-
to... 11 dottore voleva che 
facessi un viaggio, ma d'abord 
questo era incompatibile con 
lo state of finances. Se mi 
metto a scrivere per qualche 
ora, poi devo starmene per 
qualche giomo senza far nul
la... ». O ancora. due mesi 
e mezzo dopo. il 15 luglio 
1858: «Caro Engels. d'abord 
ti scongiuro di non spaven 
tarti per il contenuto di que
sta letera. perche non ha affat-

Federico Engels 

to l'intenzione di essere u." 
appeal alia tua cassa, gia chia 
mata in causa piu del do 
vuto. Ma d'altra parte e ne 
cessario considerare in co 
mure se si pud trovare una 
via d'uscita all'attuale situa-
zione; infatti non e piu soste-
nibile. La conseguenza diretta 
e gia stata che io sono com
pletely disabled (completa-
mente incapace) di lavo 
rare, perche in parte perdo 
il meglio del tempo correndo 
di qua e di la e facendo inu-
tili tentativi per scovare de
naro, in parte la mia capa
city di concentrazione, forse 
in seguito al mio maggiore 
esaurimento fisico, non resi
ste piu ai guai domestici. 
Mia moglie ha i nervi scon-
quassati per questa situazio-
ne_». E si potrebbero mol-
tiplicare queste citazioni. 

Cosi. attraverso i materiali 
offertici dal volumi delle 
«Opere complete », il quadro 
della vita di Marx, gia ricca-
mente illustrato dal carteggio 
tra Marx e Engels, si fa piu 
netto; e la lotta per la costru
zione «teorica» del «Capi
tale » acquista lo stesso con
tenuto di tension!, di soffe-
renze, di patimenti, di un 
altro qualsiasi momento della 
lotta «pratica» per la rivo
luzione socialista. 

Mario Spinella 

Lo psichiatra disadattato 
ELIA BALDASSARRE, c Lo 
ptlchlaf ra disadattato », Na-
poleone, pp. 182, L. 1200. 

In maniera dlscorsiva e de-
lineata in questo libro la pro
gressiva presa di coscienza 
morale e politica dell'autrice 
rispetto al problema deU'assi-
stenza psichiatrica e psicolo-
glca dei « pazienti in eta evo-
lutlva» cioe dei bambini. As-
sistlamo cosi con lo svolgersi 
del racconto, al progressivo 
« dlsadattamento » di Elia Bal-

dassarre rispetto all'Istituzione 
psichiatrica tradizionale e al-
l'ambiente umano che la po-
pola: baroni famosi che fan-
no solo della Sclenza con la 
maluscolA, asslstenti ambizio-
sl chi penMUW piu alia pro

pria caniera che alia auma-
nita », nel senso piu ampio del 
termine, del caso che e dinan-
zi a loro. 

In questo mondo egoista e 
ipocrita il « dlsadattamento » 
e Tunica coerente scelta che 
si pud intraprendere. Pure 
condividendo la protesta del
l'autrice che e e deve essere 
innanzi tutto morale, convin 
ti che assai spesso la colpa 
non e degli uomini ma delle 
strutture e delle ideologic in 
cui questi sono inseriti e si 
muovono, avremmo vlsto cor 
un maggiore interesse un ten 
tativo di approfondlmentt, 
proprio in questo senso. 

9- P- I. 
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SCIENZA E 
FILOSOFIA 

Mache 
la fisica 
moderna 
Philip Frank ricerca a f f i -
nita tra neopositivismo 
e materialismo dialettico 

PHILIP FRANK, La scienza 
moderna e la sua filosofia, 
II Mulino, pp. 336. L. 5000. 

Alia fine dell'800 quando 
alcuni propagarono la vo
ce di una bancarotta della 
scienza, i piu si limitarono 
ad affermare che la scien
za e un tipo di conoscenza 
del tutto limitato, utile agli 
scopi pratici deH'uomo ma 
incapace di affrontare i 
probleml ultimi tradizio-
nalmente oggetto della fi
losofia e della religione. 
Dopo il grande entusiasmo 
che il secolo XIX aveva 
mostrato per la scienza 
questa crisi repentina la-
scia sgomenti. Che cos'era 
successo? Nella fisica i 
principi sicuri della mec-
canica avevano perso il lo-
ro carattere di assolutezza 
e di evidenza. Nella biolo-
gia la teoria dell'evoluzio-
ne appariva in versioni 
contrastanti. Grosse tra-
sformazioni politico-sociali 
spingevano la cultura ver
so l'irrazionalismo. Non si 
tratto tuttavia di una ban
carotta ma di una crisi di 
crescenza da cui sorsero 
nel '900 grandi teorie scien-
tifiche, quali la relativita e 
la fisica quantistica. 

Segno di tale crisi, ma 
anche tentativo di rifonda-
re in modo rigoroso la 
scienza della natura, fu. a 
cavallo del secolo, l'opera 
del fisico e filosofo au-
striaco Ernst Mach. E ' lui 
l'ispiratore del Circolo di 
Vienna, del movimento 
neopositivista di cui e 
un esponente l'autore di 
questo libro, egli pure fi
sico e filosofo austriaco, 
emigrato per sfuggire al 
nazismo negli Stati Unitl. 

Gli aspetti e le vlcende 
piu significative di questo 
indirizzo, che e il piu im-
portante nella filosofia del
la scienza del '900, emergo-
no con vivacita e concre-
tezza storica nei numerosi 
saggi raccolti in questo vo
lume. Fra i diversi temi, 
trattati nel giro di alcuni 
decenni, ricorrono il riferi-
mento e la difesa convin-
ta dell'opera di Mach. Que-
sti aveva sostenuto che la 
scienza non coglie nessu-
na realta profonda della 
natura ma stabilisce sol-
tanto delle connessioni ma-
tematiche fra gli elementi 

"osservabili dell'esperienza. 
Si opponeva in tal modo al 
materialismo meccanicisti-
co e aU'atomismo in no-
me di una conoscenza fon-
data soltanto sui feno-
meni. Di qui l'accusa a 
Mach o meglio ai suoi se-
guaci di fenomenismo e 
idealismo. Accusa svilup-
pata in particolare da Le
nin nella sua opera del 
1907 « Materialismo ed era-
piriocriticismo ». 

Secondo Lenin il machi
smo nega che la scienza ab-
bia per oggetto una realta 
materiale distinta dal pen-
siero e costituisce quindi 
una negazione di quella vi-
sione scientifica e materia-
listica che sola pub garan-
tire la trasformazione ri-
voluzionaria della realta 
storica. Philip Frank rico-
nosce la serieta dell'accu-
sa di idealismo rivolta da 
Lenin al machismo. Am-
mette che la terminologia 
usata da Mach possa aver 
spinto alcuni dei suoi se-
guaci ad interpretare in 
modo idealistico il suo 
pensiero. Ribadisce tutta
via che Mach stesso e gli 
autori neopositivisti che a 
lui si sono ispirati si bat-
terono contro ogni inter-
pretazione metafisica e spi-
ritualistica della realta in 
nome di una visione scien
tifica del mondo. Si batte-
rono cioe contro quella 
stessa utilizzazione ideolo-
gico-reazionaria della scien
za che anche Lenin aveva 
individuato ed attaccato 
all'inizio del secolo. 

Secondo Frank non vi e 
quindi quell'antitesi netta 
fra la filosofia neopositivi-
stica ed il pensiero di Le
nin, che e stata proclama-
ta in Unione Sovietica. Le
nin in realta a polemizz6 
con il machismo poiche* in 
molti aspetti esso si acco-
sta al materialismo dialet
tico, e ritenne quindi che 
la polemica contro di esso 
fosse particolarmente utile 
ad una esposizione precisa 
del suo pensiero » 

Per quanto una simile af-
fermazione possa apparire 
discutibile e certo che le 
affinita ricercate da Frank 
fra neopositivismo e mate
rialismo dialettico costitui 
scono uno degli argomenti 
piii interessanti di questa 
opera che certo contribuira 
a far conoscere in Italia i 
motivi di quella riflessione 
fllosofica sulla scienza che 
•ppare sempre ni" attuale 
#il iirg*»n»-

Felice Mondella 

STOMA E POLITIC A DEL NOSTRO TEMPO 

Quattordici studi spiegano 
perche il Vietnam ha vinto 
« Vietnam: storia e rivoluzione » e un contributo fondamentale alia co
noscenza di aspetti della storia e della politica di quel paese che ha avuto 

« Pinsigne onore » di sconfiggere due fra i piu potenti imperialism! 

Roma barocca 
PAOLO PORTOGHESI, c Roma barocca. 
Nascifa dl un nuovo linguaggio >, Laterza, 
2 voll., pp. 974, L. 5000. 

(D.T.) — La ristampa in edizione economlca 
del volume di Paolo Portoghesi sulle fortune 
deirarchitettura a Roma nel secolo XVTI per-
mettera senz'altro ad un piu vasto pubblico 
di Iettori una presa di coscienza maggiore dei 
termini di lettura del piu importante feno-
meno artistico della capitale d'ltalia. 

L'analisi del barocco a Roma diventa, nella 
ricerca di Portoghesi, il mezzo per una com-
prensione genetica di tutto l'impianto cultu-
rale e stilistico della citta, della sua evolu-
zione comparata alle vicende storiche delle 
sue classi dirigenti e del particolare ruolo 
egemonico da essa svolto nel mondo cristiano. 

Si vedra infatti che la circostanziata bio-
grafia di grandi personality intellettuali fa il 
paio con gli anni pontlficali piu aperti ai 
nuovi tempi e comunque contraddittorl ri-
spetto alle strutture conservatrici della cul
tura romana. 

Basti pensare al pontificato di Urbano VHI 
e di AJessandro VII, che introdussero ele
menti decisamente nuovi nel piano di aggior-
namento e razionalizzazione urbanistica della 
citta. Lo a stile» barocco, quella rivoluzione 

della qualita che coincide con il tempo delle 
mass!me aperture cultural! (si pensi ai rap-
porti di Urbano VHI con Tommaso Catnpa-
nella). si sviluppa a Roma sul ceppo umani-
stico-rinascimentale, sottolineando il valore 
dell'invenzione e di un'arte capace di gareg-
giare con la natura per creare «un nuovo 
cosmo intelligibile». La stagione del barocco 
romano, che rinnova la citta fino a farle 
assumere quel volto di pietra animata che 
e la ragione della sua piu profonda bellezza, 
porta i noml di Bernini, Borromini, Da Cor-
tona, e di decine e decine dl maestri archi-
tetti di chiese, piazze, palazzi. 

Se ne potra seguire l'itlnerario e la far-
tuna fino alia conclusione nelle entusiasmanti 
ma congelate sperienze settecentesche (Ra-
guzzini. Valadeier) che da tutte quelle vlcen
de trassero lezione di sobrieta e dl mallnconi-
ca rinuncia al furore Inventivo. E* una storia 
radicata nella vita e nella cultura di Roma; 
di questo Portoghesi ha reso una chiara Idea 
semplificando la sua ricapitolazione con una 
numerosissima serie di foto che parlano da 
sole. Si aggiunga a questo rinteressantissimo 
profilo delle opere degli architetti che nel '600 
ebbero a costruixe nei piu vari elementi la 
citta capitolina. (Nella foto, la facciata di 
S. Maria in Campitelli). 

PROBLEMI DELLA SOCIETA' D'OGGI 

I bambini in ospedale 
Alia acuta trattazione dello psichiatra scozzese Robertson I'editore 
fa precedere una lunga e giustamente provocatoria infroduzione 
frutto di esperienze e riflessioni di un gruppo di studenti milanesi 

JAMES ROBERTSON, Bam
bini in ospedale, Feltrinelli. 
pp. XL. 149, L. 2000. 

La. collana « Medicina e po-
tere», diretta da Giulio A. 
Maccacaro, dopo quello di 
Polack (La medicina del ca 
pitale) e l'altro di Sjostrom 
e Nilsson (II talidomide e 
Uindustria /armaceuttca), si e 
ora arricchita di questo volu
me dovuto alio psichiatra e 
psicoanalista scozzese James 
Robertson. 

II libro. la cui edizione orl-
ginale Iondinese pubblicata 
dal Tavistock Institute of Hu 
man Relations rlsale al 1970, 
e corredato da un'ampia bi-
bliografia e preceduto, nella 
traduzione italiana, da una 
lunga parte introduttiva ciie 
sotto il titolo volutamente 
provocatorio «II bambino e 
deH'ospedale?». raccoglie le 
esperienze e le riflessioni di 
un gruppo di studenti del 
corso di Biometria e Stati -
stica Medica dell'Universita di 
Milano. 

II problema affrontato da 
Robertson e quello degli ef-
fetti negativi dell'ospedalizza 
zione sulle strutture menta-
Ii, sul comportamento e sul
la personalita del bambino — 
in particolare di quello in 
eta inferiore a quattro anni 
— qualora, all'atto del rico-
vero. venga separato dalla 
madre in virtu dei regola-
menti e delle restrizioni che 
vigono nella stragrande mag 
gioranza degli ospedali euro-
pei e americani. 

I prowedimentl proposti 
dall'Autore si compendiano in 
due soluzioni: quella, ottima 
le, del ricovero contemporaneo 
della madre e del bambino e 
l'altra che si limita a chiede 
re un arfrancamento delle vi-
site della madre da ogni re-
strizione di orarlo e di du-
rata. Entrambe, debitamente 
inquadrate nel contesto di una 
riorganizzazione delle proce
dure ospedallere e dl una re-
visione dei modelli che ven-
gono attualmente utilizzatl 
per la formazione professiona-
le dei medici e delle infer-
miere. 

Alia posizione illuminata di 
Robertson, apprezzabile so-
pratutto per la parte che ri-
guarda lo studio e l'analisi 
del comportamento del bambi
no ospedaUzzato, fa seguito, 
per quanto conceme le pro-
spetUve della soluzione del 
problema, un sostanziale pes-
simismo coagulantesi in una 
fidelstica attesa. Cid che e 
ora necessario istituire — 
scrive all'incirca Robertson 
riferendosi alia situazione in-
glese — e una commissione 
governativa che si occupi di 
stendere un progetto che in-
dichi quali sono le mlsure ne-
cessarie per assicurare I'assi-
stenza dei bambini in ospeda
le nel pieno rispetto delle re-
gole di una sana igiene men 
tale. Tutto qui. 

A questa posizione fa da 
contrappunto quella espres-
sa, fin nel titolo della parte 
introduttiva. dagli studenti 
dell'Istituto di Biometria e 
Statistica Medica. Non ha 
senso — essi dicono — discu-
tere di una generica esigen-
za sociale della medicina. in-
vocando la mediazione delle 
necessita di quest'ultima, ma 
occorre effettuare una «ri-
cognizione della topografia 
del potere che emerge dal ri-
conoscimento delle classi che 
vi si articolano e si confron-
tanon. Di qui e nata npo-
tesi di Iavoro fatta proona 
dal colleUJvo degli student,. 
che cioe, in una societa come 
la nostra, anche la medicina 
obbedisce coerentemente al 
comando capitalistico. 

Attraverso un'lndagine svol 
ta in alcuni ospedali pedia-
trici di Milano e delle zone 
vicine, e sulla scorta di inter 
viste effettuate a pediatri di 
vario livello, a infermiere e 
madri di bambini ricoverati, 
il collettivo milanese ha vi-
sto confermata la sua ipotesl 
di partenza. Questa e stata, 
anzi, ulteriormente ampliata 
nelje conclusion] fino a pro-
porre, quale ulteriore ipotesi, 
che non solo nelPospedale pe-
diatrico viene perpetrato, at
traverso la separaz*one dalla 

madre, l'annullamento della 
identita e della personalita del 
bambino, ma tale annulla-
mento e, in definitiva, il mo 
dello a cui tende tutta l'isti 
tuzione ospedaliera attuale. 
Modello che va infranto non 
attraverso llstituzione dl 
commission! governative. ben-
sl — come traspare dalla let 
tura delle pagine dedicate al 
Iavoro deirinfermiera nel
Pospedale pediatrico — da un 
rovesciamento generate della 
situazione. il cui presupposto 
e rappresentato dalla presa 
dl coscienza. da parte dei ma-
lati e delle loro famiglie. del 
diritto a considerare se stes-
si non come proprieta e, 
quindi. oggetto deH'ospedale 
bensl come soggetto che par-
tecipa alia gestione delle strut
ture sanitarie e conserva, an 
che durante II ricovero, la 
propria appartenenza al nu-
cleo familiare. 

Vincenzo Pedicino 

Lo sviluppo 
mentale 

GABRIELE Dl STEFANO, 
Lo sviluppo cognitive, Giunu-
Barbera. pp. 421. L. 5800. 

(Giovanni Pietro Lombardo) 
Gabriella dl Stefano ha cu-
rato questa racoolta di saggi 
sul problema dello sviluppo 
mentale, di alcuni fra gli au
tori piu autorevoll in mate
ria. Sono ad esempio ripor-
tati. crediamo per la prima 
volta in Italiano, alcuni lava 
ri di J. Piaget su «II linguag
gio e le operazioni intellet
tuali* e di D. E. Berlyne su 
« Pensiero e raglonamento nel 
bambino J». Particolarmente 
interessanti sono a nostro av-
viso gli studi del curatore 
dell'antologia che approfondi-
scono 1'evoluzlone del giudi-
zio morale nel bambino e le 
influenze intellettuali e am-
bientall su dl esso. 

Vietnam: storia e rivoluzio
ne, a cura di J. Chesneaux, 
G. Boudarel e D. Hemery, 
Mazzotta, pp. 379, L. 2C00. 

Nel testamento scritto pochi 
mesi prima di morire, il pre-
sidente Ho Chi Minh afferma-
va che il popolo vietnamita a-
vrebbe avuto «Tinsigne ono
re * di avere sconfitto due tra 
i piu potenti imperialism!, 
quello francese e quello statu-
nitense. Da lontano. ci si e 
interrogati spesso sulle ragio-
ni di questa straordinaria vit-
toria, spesso senza riuscire a 
dare una risposta soddisfacen-
te. Mancava il retroterra ne
cessario alia comprensione dei 
fatti in svolgimento, ed alia 
analisi scientifica si sostituiva 
spesso la visione idealizzata 
di un piccolo popolo che, per 
misteriose ed inesplicate ra-
gioni, appariva piu coraggio-
so, piu resistente. piu capace 
e piu eroico di altri. E* vero 
che il popolo vietnamita, in 
decenni di una lotta sempre 
impari ma sempre vittoriosa, 
ha fornito prove straordina-
rie, delle quali e difficile tro-
vare nella storia paralleli ed 
analogie validi. Ma tutto que
sto non basta a spiegare. 

Un contributo fondamentale, 
tra la abbondante e spesso 
importante messe di studi ap-
parsi anche in Italia sulla vi-
cenda vietnamita. viene forni
to da questo « Vietnam: storia 
e rivoluzione », che raccoglie 
quattordici saggi. di valore ed 
ampiezza ineguali ma sempre 
puntuali e precisi, su altrettan-
u" aspetti della storia e della 
politica del Vietnam, ad opera 
di alcuni tra i piu attendibili 
studiosi di cose vietnamite. 
Esempi: c Confucianesimo e 
marxismo nel Vietnam*, un 
saggio giustamente celebre, 
gia pubblicato a suo tempo in 
Italia da < Critica marxista >, 
di Nguyen Khac Vien, uno tra 
i piu lucidi intellettuali vietna-
miti, direttore di quella col
lana di < Etudes Vietnamien-
nes> che in questi anni di 
guerra e stata fondamentale 
per la comprensione della lot
ta anti-americana, e direttore 
del < Courrier du Vietnam »: 
cLe tradizioni della lotta na-
zionale in Vietnam * di Char
les Fourniau, uno storico co-
munista francese. che ha con-
dotto approfondite ricerche ne
gli archivi di Hanoi, e che fu 
l'ultimo straniero ad awicina-
re Ho Chi Minh. pochi giorni 
prima della sua morte; el l 
comportamento politico delle 
istituzioni cattoliche in Viet
nam > di Jean-Raoul Clemen-
tin; e l l movimento operaio 
vietnamita dal 1920 al 1930» 
di Phan Thanh Son, che getta 
una luce necessaria su un ca-
pitolo fondamentale della sto
ria dello sviluppo della classe 
operaia vietnamita: «Saggio 
sul pensiero militare vietna
mita > di Georges Boudarel. 
E ancora: il saggio di Paul 
Mus sul buddismo nella sto
ria e nella societa vietnamita. 
quelli di Jean Chesneaux su-
gli interessi coloniali e sui 
c fondamenti slorici del comu-
nismo vietnamita». di Henri 
Lanoue sull'influenza economi-
ca degli Stati UniU prima del 
1950. di Rend Dumont sui pro
blem! agricoli nella RDV. Ai 
quali vanno aggiunti. giusta
mente riesumati dal settima-
nale c Paris-Saigon > del 1946, 
alcuni cdialoghi con i rivolu-
zionari vietnamiti >. che ci re-
stituiscono Fimmagine di Vo 
Nguyen Giap e di Ho Chi Minh 
alia vigilia di quella che do-
veva essere la lunga «prima 
Resistenza >. 

I saggi di Fourniau e di 
Boudarel. alia luce della dura 
esperienza appena vissuta. 
sarebbero stati illuminanti sia 
per Johnson che per Nixon, se 
questi personaggi fossero sta
ti in grado. e avessero avuto 
la volonta, di trarre le dovute 
lezioni dalla storia: una sto
ria che mai come nel Viet
nam si e ripetuta lungo il filo 
dei secoli. Ogni volta un inva-
sore straniero ha creduto di 
dover combattere poche ban-
de di « predoni > o eserciu' di 
contadini straccioni, ed ogni 
volta un invasore straniero ha 
dovuto ritirarsi in disordme, 
o al massimo su quel < tap-
peto rosso» che i vietnamiti 
d'oggi hanno steso anche da-
vanti alle truppe americane, 
una volta battute sul campo, 
perche se ne andassero. Que-
stione nazionale e questione 
sociale confluiscono cosl, do
po secoli di Iotte, nel fuoco 
di una rivoluzione che in forza 
di questa confluenza diviene 
imbattibile, e vittoriosa. 

e. s. i 

NARRATORI STRANIERI 

II puro sguardo 
di Claude Oilier 
Di questo aufore francese che sembra abbia prece
duto Robbe-Grillef nella formulazione della nota scuola 
estetica, h apparso il romanzo «Lo scacco di Nolan» 

CLAUDE OLDER, Lo scacco 
di Nolan, Einaudi, pp. 197, 
L. 2600. 

Dl Claude Oilier, si dice, non 
senza qualche verita, che ab
bia preceduto Robbe-Grlllet 
nella formulazione di una 
concezione estetica che ten
de ad esprlmere il reale nella 
sua totalita. II fatto, poi, che 
la Messa in scena (1958) sia 
stato pubblicato dopo Le gom-
me (1953) non vincola rlgo-
rosamente il giudizio. 

Oilier, come ha ampiamen-
te dimostrato nelle opere fin 
qui pubblicato, e presente nel 
racconto solo per quello che 
da a vedere — e non, si badi, 
alia maniera di un autore tra-
dizionalmente ancorato ai ca-
noni del soggettivismo psico-
logico. Tutt'altro. Nelle sue 
opere, si attua una registra-
zione di eventi, nella loro fe-
nomenologia di cose « viste », 
che diventa ccpuro sguardo». 
Questo meccanismo narrati-
vo permette al lettore di sepa-
rare cid che gli interessa, di 
distinguere; infine, di ricom-
poire un libro il cui signlfica-
to si sostituisce a quello del-
l'autore: una realta, cioe, che 
riacquista contorni diversi 
agli occhi del lettore e che 
conserva poche analogie con 
quella che VA. mostra cosl mi-
nuziosamente. Cosl, il massi
mo dell'impersonalita pud ri-
baltarsi, con la mediazione 
della lettura, nel massimo del
la soggettivita. In sintesi, so
no queste le note caratteristi-
che della narratlva di Oilier 
o, se si vuole, della sua ma
niera di /are letteratura. 

Ora, glunge, opportunamen-
te, questo Lo scacco di Nolan 
che conclude il primo clclo di 
opere iniziato, con La messa 
in scena (Einaudi, 1962). 

Questo libro e composto di 
quattro «rapporti», in cui 
sono esposte le varie fasi di 
un'inchiesta che un emissario 
conduce per acquisire qual
che certezza a proposito della 
scoroparsa, in seguito ad un 
incidente aereo, del funziona-
rlo di un'agenzia di ricerche 
economiche e sondaggi di opi-
nione, Nolan, e spiegare, an
che, i motivi del fallimento 
della misslone che alio scorn-
parso era stata offidata. 
• L'lndegihe che remissario-
narratore conduce sullo sfon-
do dl un fiordo norvegese, di 
una vallata dolomitica, di un 
lembo dl terra africana o di 
un arcipelago sperduto nell'o-

ceano non e coronata da suc
cesso. Ma, occorre ribadirlo, 
1'intreccio e tutt'uno con la 
particolare flnzione narra'tiva 
di Oilier e — come giustamen
te scrive Guido Neri nella 
presentazione — la tensione 
drammatica «sl impiglia, si 
investe in una trama di pro-
iezionl sensoriali». 

Per « flnzione », Oilier inten-
de « un SISTEMA NARRATI-
VO PROVVISORIAMENTE 
CHIUSO, nel quale LA NAR-
RAZIONE STESSA PA IN-
TRIGO e DISPONE IL SEN
SO... «(cfr. Nouveau roman: 
hier, aujourd'hui • 2. Prati
ques, fid. 10-18, p. 203). 

Nel caso de Lo scacco di No
lan, poi, la « flnzione» si so-
vraccarica di una ritmata 
scansione « intertestuale » che 
indirizza in piu direzioni, tut
te possibill, tutte plausibili e 
che rlconducono all'originario, 
sotteso awlo narrativo. E' una 
descrizlone del reale come 
giuoco combinatorio dl feno-
meni, di eventi, di risultanze 
che tendono a durare nell'im-
maginazione del lettore come 
entlta autonome; al limite, 
capaci di promuovere, all'in-
flnito, in una circolarita sem
pre riproponente, sensazlonl, 
assemblages vari, dove il pro-
babile e l'improbabile parte-
cipano di una medesima co-
gnizione della vita. In questo 
mondo puro deWoggetto, della 

«cosa in se», Oilier precisa 
1 contorni di una sua meta
fisica del concreto nella du-
plice dimensione spazio-tem-
porale. 

Con La Vie sur Epsilon (Gal-
limard. 1972), non ancora tra-
dotto In Italia, Oilier presenta 
un romanzo di anticipazione 
e di terrore la cui azione si 
svolge in un universo lrreale 
ed enigmatico; cosl, inaugura 
il secondo ciclo delle sue ope
re, dove si attua, secondo Oi
lier, una aincessante circola-
zione dei testi e delle istanze 
percettive, cioe a dire lettrici, 
in un'alternanza di decompo-
sizione e di ricostruzione» 
(op. cit.). 

Esaurita la flnzione roman-
zesca con Lo scacco di Nolan, 
Oilier intende utilizzare que
sta esperienza narratlva per 
provare una nuova ipotesl di 
Iavoro, che rlfaccia 11 percor-
so delle coordinate del libri 
precedent!, a partire proprio 
dalla Messa in scena, 

Nino Romeo 

In libreria 
II PCI per le autonomie 

ENZO MODICA, I comunlsti 
per le autonomie. Edizioni 
della Lega per le autonomie 
ed i poteri locali. pp. 170. 
L. 2000. 

(Una Tamburrino) — Con 
questa raccolta di saggi, En-
zo Modica, responsabile della 
sezione Enti locali del PCI, 
offre al lettore una riflessio
ne — ed un'esposizione del
la battaglla e della elaborazlo-
ne comunlsta — attomo ad al-
cune date particolarmente 
significative ai fini della co-
struzione deH'ordinamento re-
gionalista. 

La prima data e quella del 
•68-'69, quando si radicallzza 
lo scontro politico attorno al
ia decisione, oramal non piu 
rinvlabile, dl arrivare final-
mente alle prime elezionl re-
gionall. La seconda data e 
quella del 70, l'anno della Co-
stituente regionale, il momen-

to piu fecondo ed unitario del
la attivita dei nuovi organ!-
sml elettivl, impegnatl nella 
elaborazione degli Statuti. In-
fine, la terza data, quella del 
blennio *71-"72, quando si ini-
zia ooncretamente la costru-
zione dell'ordinamento regio
nale e le Region! si trovano a 
dover fare i contl con la te-
nace resistenza centralizza-
trice dell'apparato 6tatale e, 
poi, del governo di centro 
destra. II modo come sono 
stati elaborati 1 decrett dele-
gati per trasferire alle Regio-
oi le competenze loro asse-
gnate dalla Costituzione; 11 rin-
vio da parte del governo delle 
prime Ieggl regionall, Infine la 
drastica riduzlone del mezzl 
finanziari da passare alle Re
gion!: questi i moment) sa
lient! dell'attacco antiregiona 
lista che ha segnato 1 prlml 
tre anni di vita delle nuove 
assemblee elettive. 

La «casa di vacanza» 
I DANA PESCIOLI, Attivita 
extrascolastiche, Armando, 
pp. 194. L. 2650. 

(Elena Somino). In que
sto libro I'A. anallzza i 
risultati di un'esperienza 
condotta In una ccasa dl va-
canzas con circa trenta bam
bini per turno di eta fra I tre 
e gli undid anni, moltl del 
quali rientravano nel nume-
ro dei cosiddetti xbambinj 
difficill». 

Questo semplice resoconto 
deU'attivita svolta non e, e 
probabilmente non vuole es
sere, qualcosa di rlvoluziona-
rio. ma semplicemente, e non 
e poco, un tentativo eversivo. 
Si tratta dl un'esperienza dl 
sociahzzazione dei bambini. 
partendo da un ambiente, co
me quello della vacanza, gia 
di per se Iiberatorio e quindi 

particolarmente adatto ad 
esperienze educative di tipo 
nuova 

A ragazzl che vlvono normal-
mente in una scuola ancora 
oggi impostata in modo par
ticolarmente intellcttualistico 
in cui e tanto poco lo spa-
zio che si concede alia libe
ra espressione dei giovanl, k 
importante offrire almeno una 
esperienza extrascolastica che 
soddisfi al loro bisognl di 
espressione e comunicazione. 

La casa di vacanza non e cer
to 11 toccasana per bambini 
che crescono in una societa 
afflltta da molt] mall, che 
si riversano su dl una crlsl 
educatlva ormal cronlca; e 
perd on modo dl offrire loro 
almeno un breve perlodo In 
un ambiente piu Iibero e cer-
tamente piu stimolante. 

Riedizioni economiche 
THOMAS HARDY, Via dalla 
pazza folia, Garzanti. pagi
ne 444. L. 800. 

THOMAS MANN, Tonk> Kr& 
ger. La morte a Veneiia, 
Cane e padrone, Garzanti. 
pp. 249. L. 6000. 

GUSTAVE FLAUBERT, Ma
dame Bovary, Garzanti. pa-
pp. 249, L. 600. 

(Redaz.) — Nella collana 
economlca / Grandi Libri 
l'edltore Garzanti presenta tie 
nuovi tltoll. H romanzo dl 
Hardy viene offerto nella tra
duzione di Piero Jahier e Mai-
LU Rluler Stonemu. La vi

ta, il profilo storico-critico e 
la guida bibliografica sono 
opera dl Attilio Bertolucci. 

I tre racconti di Mann sono 
stati tradotti da Salvatore Ti
to Villari, mentre 1'apparato 
criUco e stato curato da Gior
gio Cusatelll, che tiene conto 
delle piu recent! interpretazio-
nl critiche di Mann, da Lukacs 
ad Asor Rosa, 

H romanzo dl Flaubert e 
stato tradotto da Oreste Del 
Buono. L'apparato critioo, an
che lo questo caso, da conto 
delle Interpretazionl che del 
fenomeno Flaubert offre la 
moderna soclologla della let-
teraturm. 

1953 -1973: VENT'AHNI CON I LIBRI DEGLI 

EDITORI RIUNITI 

CAMPAGNA PER LA LETTURA 

In occaslone del « Mese della Stampa Comunlsta • L'Unlta 
e Rinascita, in collaborazlone con gli Edltorl Rlunitl, pro-
muovono una campagna per la lettura, mettendo a dlspo-
sizione del proprl Iettori 7 PACCHI LIBRO degli EDITORI 
RIUNITI AD UN PREZZO DEL TUTTO ECCEZIONALE. 
Inoltre chl acqulstera uno o piu pacchi rlcevera IN 
OMAGGIO UN MANIFESTO della Rivoluzione russa. 
E' una iniziativa destinata a diffondere I'lnteresse per II 
libro tra le masse popolari, I lavoratorl e I giovanl che 
dalla lettura vogllono attlngere, oltre a nuove cognlzlonl, 
consapevolezza e sicurezza nella lotta per II progresso e 
per Cemancipazione del Iavoro. 
L'offerta specials e vallda dal 10 glugno al 30 settembre. 

1. Marx, Engels, Lenin 
MARX-ENGELS Carteggio 

6 volumi in cofanetto L 8.000 
LENIN Opere scelte » 2.000 

Costo totale L. 10.000 

Prezzo vendita per Iettori dell'Unlta e Rinascita L. 5.500 

2. La rivoluzione russa nella letteratura 
REED I dieci giorni che scon-

volsero il mondo L. 1.500 
MAJAKOVSKIJ Opere 

8 volumi in cofanetto » 8.500 

Costo totale L 10.000 

Prezzo vendita per Iettori dell'Unlta e Rinascita L. 5.500 

3. II pensiero democratico 

DIDEROT Interpretazione della 

VOLTAIRE 

HERZEN 

BLANQUI 

HELVETIUS 

Prezzo vendita per 

natura L. 

Lettere inglesi » 

Sviluppo delle idee r i -
voluzionarie in Russia » 

Socialismo e azione r i -
voluzionaria » 

Dello spirito » 

Costo totale L 

Iettori dell'Unlta e Rinascita L 

600 

700 

700 

900 

900 

3.800 

2.000 

4. Imperialismo e Iotte di liberazione 
DAVIS La rivolta nera L 1.500 

MOISY L'Americaibttdleidrmi1* 1.800 
HO CHI MINH La grande lofta V T. • » V 1.200 
THEODORAKIS Diario del carcere » 1.800 

Costo totale L 6.300 

Prezzo vendita per Iettori dell'Unita e Rinascita L 3.500 

5. Memorie e testimonianze di militanti 
AUTORI VARI I compagni L 3.000 

Storia di on operaio 
napoletano » 1.800 
Comunista in Sicilia » 1.800 
Memorie 1939-1941 » 1.200 

CACCIAPUOTI 

CALANDRONE 
MASSOLA 

Costo totale L 7.800 

Prezzo vendita per Iettori dell'Unita e Rinascita L. 44)00 . 

6. La Resistenza 
LONGO 

COLOMBI 

MILANI 

BERGONZINI 

PAJETTA 

DE MICHELI 

Sulla via deli'insorre-
zione nazionale 

Nelle mani del nemico 

Fuoco in pianora 

Quelli che non si ar-
resero 

Douce France 

T Gap 

L 

» 

» 

» 

» 

9 

2,500 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

Costo totale L 7.500 
Prezzo vendita per Iettori dell'Unlta e Rinascita L 44»0 

7. Vita italiana 
DEL BOSCO 
AUTORI VARI 

Da Pinelli a Valpreda L 
Dossier sul neofasci-
smo 

NOVELLI Spionaggio Fiat 
FORTEBRACCIO Corsivi 7 0 
AMBROSINI Rapporto sella repres-

sione 
l boss della mafia 

800 

800 
500 
900 

700 
1.500 

Costo totale L 5^00 

Prezzo vendita per Iettori dell'Unita • Rinascita L 2J00 

Desidero ricevere 1 pacchi 
numero: 

o o o o 
Desidero ricevere 1 pacchi 
siderato. 
Nome 
Cognome 
Indirizzo completo 

contrasesgnati con il 

© G O 
contrassegnati con II 

Rlragliare e Invtare In busta chlusa o Incollare su carta 
Una postate Intestando a: Edltorl Rlunitl, Vlale fiegina 
Margherita, 290 • 00198 Roma. 

Spese postall a carico della casa edltrlce. 
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Perchd I'ENEL fa 

mancare fenergla 

E' possibile 
costruire 

le centrali 
elettriche 

Avaric alle strutture; manu-
tenzione periodica degli iin-
pianti: mancanza dl un grosso 
elettrodotto tra Firenze e Ro
ma: questi sono i pretesti ad-
dotti dall'Enol per ridurre 
l'erogazione dell'energia in 
molte citta industriali italiane. 
II Pretore di Bologna ha giu-
stamente definito illegittimo 
questo rnzionamento effettuato 
senza preavviso. recando dan-
ni alia produzione e mettendo 
in pericolo macchinari e la 
stessa pubblica incolumita. 

Cid che e piu grave, a mio 
avviso, c che l'Enel prima an-
cora di giungere a tanto — for-
se avendo appreso dai petro-
lieri l'arte del ricatto verso i 
pubblici poteri — ha condotto 
(e conduce), una sistematica 
campagna di diffamazione nei 
confronti di comuni, regioni e 
di intere popolazioni con l'ac-
cusa di ostacolare la installa-
zione di nuove centrali. Enti 
locali e popolazioni infatti. 
per difendere la salute dei cit-
tadini e l'ambiente naturale: 
per poter intervenire sull'uso 
del proprio territorio: del ti-
po di combustibile per far fun-
zionare le centrali e sulla ado-
zione di misure antinquinanti; 
hanno dovuto opporsi al meto-
do deH'arbitrio. dell'inganno. 
del sotterfugio. che l'Enel ha 
seguito nella pretesa di instal-
lare nuove centrali imponendo 
criteri meramente aziendalisti-
ci. in dispregio dei prioritari 
interessi della collettivita. 

II Parlamento e intervenu-
to con una indagine conoscitiva 
sui problemi sanitari connessi 
alia installazione delle cen
trali termoelettriche e la com-
missione sanitaria della Ca
mera dei Deputati ha piena-
mente giustificato il comporta-
mento degli organi di potere 
locale e delle popolazioni. 

A una citta gia * affumica-
t a » come Piombino, l'Enel 
cbbe l'incredibile ardire di pro-
porre installazioni della por-
tata di 5 mila megawatt! Ri-
ducendo poi il proprio pro-
gramma, promise I'uso del car-
bone al posto della nafta, per 
poi rimangiarsi la promessa, 
utilizzapdo. la^nafts, eJngan-
nando cosi rAmministrazione 
comunale. > ' " ' " , " ' " 

r i * • 

E a Piombino il tasso di in-
quinamento, per alcuni mesi 
all'anno. e piu elevato di quel
lo consentito dalla legge 615, 
gia notoriamente troppo tolle-
rante. 

Faremo conoscere altri ana-
loghi comportamenti dell'Enel, 
cosi come risulta dalla conclu-
sa indagine conoscitiva della 
Camera dei Deputati. Ora. o 
l'Ente per I'energia ha il co-
raggio di denunciare, senza 
mezzi termini, per « sabotag-
gio > le araministrazioni locali 
che si oppongono alia sua po-
litica (e ajora si discutera e 
si fara opera di chiarimento 
in tutte le sedi necessarie) o 
si assume tutta intera la pro
pria pesante responsabilita. 
Deve cioe smetterla di parla-
re in modo equivoco di c osta-
coli» frapposti sistematica-
mente alia sua iniziativa. Tan-
to piu che oltre all'indagine 
della commissione sanitaria 
della Camera, sta di fronte al 
Parlamento un disegno di leg
ge presentato dall'ex ministro 
Ferri, inadeguato nel contenu-
to. ma che tuttavia riconosce 
che bisogna muovere «dalla 
accettata necessita di reperire. 
nell'ambito della programma-
zione. una nuova costruttiva 
impostazione dei rapporti tra 
Jo Stato. gli enti locali e l'Enel. 
nell'osservanza dei reciproci 
diritti costituzionalmente assi-
curati >. 

II problema dunque e quello 
di un pronto intervento del 
Parlamento e del governo. che 
deve decidersi ad esercitare il 
proprio potere di contrnllo sul-
1'intera politica dellENEL. E* 
vero che lo Stato e imprepara-
to e disattrezzato. ad esempio 
di fronte ai problemi dell'eco-
logia. come si e visto al conve-
gno di Urbino Ma vi sono co
se che lo Stato pud fare subito. 
se ne ha la volonta. avendone 
i mezzi. 

Intervenga percid lo Stato a 
proposito della clamorosa que-
stione delle centrali termoelet
triche. se non vuol essere « vi-
tuperato* dai cittadini. per 
usare un'espressione deH'on. 
Rumor. 

Anche se il disegno di legge 
n. 1852 del governo sulle instal
lazioni di impianti per la pro
duzione dell'energia elettrica 
non potra essere approvato 
prima delle ferie. si pud prnv-
vedere lo stesso. immediata-
mente. per mandare avantt le 
urgently scelte di localizzazio-
ne Si e pt-rduto troppo tempo 
A nulla sono valse le nostre 
sollccitazioni. Nun bisogna at 
tendere Basta che si instauri 
subito. nella pratica. un nuo
vo. corretto. rapporto tra Sta 
to. Enel e istituzinni locali. per 
una decision? concorde circa 
il luogo dove deve sorgere 
1'impianto: il tipo di combu
stibile da utilizzare: la adozio-
ne di tutte le possibih tecniche 
antinquinanti. tenendo presen-
te anche l'e. penenza di altri 
paesi. dove la leg.slazione con-
tro gli inquinamenti e assai piu 
tvanzata della nostra. 

Giuseppe D'Alema 

II militare ucciso dalla «stradale », era in licenza perche affetto da depressione 

Falciato dalle raffiche di mi tra 
mentre cerca di fuggire all'alt 

La tragedia alle 13,30 alio svincolo dell'A. 1 - Colpita dai proiettili la «Giulia» e sbandata finendo con-
tro il guard-rail - II giovane e fuggito ma e stato abbattuto in un vigneto - La PS: «aveva diversi precedent!)) 

MODENA, 25. 
Un giovane militare e stato 

ucciso con una raffica di mi-
tra. esplosa da agenti della po-
Hzla della strada, dopo che 
due volte aveva cercato di 
fuggire a un posto dl blocco. 
II giovane — Dario Salaman, 
20 anni, di Cologna Veneta, 
In provincia di Verona, in ser-
vizio di leva presso 1'84 mo 
reggimento di fanterla al CAR 
dl Siena — era a bordo di 
una «Giulia» (forse rubata) 
quando gli e stato intimato 
l'alt. nel tratto che unisce i 
due « svincoh » dell'autostra-
da del sole con quella per il 
Brennero. 

Dopo aver fmto dl fermarsi, 
11 Salaman ha invece brusca-
mente accelerate: i poliziotti 
hanno allora esploso una pri

ma raffica dl mitra che ha 
raggiunto in piu punti la « Giu-
Ha». L'auto e sbandata, fi
nendo contro il guard-rail e 
arrestandosi; U giovane 6 see-
so, si e lanciato verso la scar-
pata, cercando rifuglo In un vi-
cino vigneto. Ma un'altra raf
fica esplosa dagli agentl lo 
ha abbattuto. E' morto dopo 
circa mezz'ora, alle 14, in 
ospedale: due le ferlte, una 
mortale al polmone, Paltra di 
striscio al torace. 

Dario Salaman aveva otte-
nuto — nei giorni scorsl — 
una convalescenza di 40 gior
ni. a quanto pare perchi af
fetto da una sindrome depres-
siva. La polizia, da] canto suo, 
si e affrettata a preclsare che 
nel passato del giovane vi era-
no numerose denunce per fur-

Sistema intollerabile 
Hanno ammazzato un ra-

gazzo di venti anni con una 
ra/flca di mitra. Non si era 
jermato ad un posto di bloc
co, hanno detto gli agenti. 
Dario Salaman. militare in 
licenza di convalescenza per 
una depressione nervosa. e 
stato cosi giustiziato somma-
riamente ai bordi delta stra
da sulla quale continuavano a 
correre le auto di coloro che 
stavano andando in vacanza. 
Pud anche darsi gli agenti che 
hanno aver to il fttoco fosse-
ro starichi per i massacranti 
turni di servizio che sono co-

stretti a svolgere in questi 
giorni sulle strode; ma non e 
possibile dimenticaie che il 
nostro, non e un paese da 
sente7ise sommarie. Salaman 
era un ladruncolo di auto e 
per due volte non ha obbedi-
to agli alt: e atroce che que-
sto sin bastato a far crept-
tare le armi come era gia av-
venuto nei giorni scorsi su 
altre strode. E' davvero il mo-
mento di dire un chiarissimo 
e duro basta e di rimuovere 
le cause di fondo che provo-
cano queste gravissime ed in-
tollerabili reazioni. 

tl; anche l'auto — hanno detto 
gli agenti — era «presumibil-
mente» rubata, cosi almeno 
viene spiegato il mancato ar-
resto del Salaman all'alt. Que-
sto, tuttavia, non pub certo 
giustlficare l'uso indiscrimina
te delle armi da parte della 
PS: e 11 tragico eplsodlo di 
Modena giunge dopo tutta una 
serie di eplsodi trlstemente a-
naloghi, in cui pistole e mitra 
sono state adoperate in modo 
irresponsabile. 

Nei dettagli, la tragedia e 
stata cosi ricostruita: il gio
vane — in divisa — e stato 
notato sulla « Giulia » da una 
prima pattuglla della « strada
le » alle 13.30 all'altezza del-
l'area dl servizio di Piumazzo 
dl Castelfranco Emilia; fe sta
to dato l'alt, ma appunto il 
giovane ha accelerate Sono 
statl cosi istituiti — via ra
dio — posti di blocco lungo 
tutta l'autostrada. Alio svin
colo per l'autostrada del 
Brennero, la prima sparato-
ria: colpita da una pioggia 
di pallottole la «Giulia» si e 
abbattuta contro 11 guard-rail. 

II giovane e uscito, illeso, ed 
fe scappato lungo la scarpa-
ta, infilandosi in un vigneto 
sottostante: a questo punto, 
gli agenti della stradale — do
po aver ancora intimato al Sa
laman di fermarsi — pare ab-
biano esploso un'altra raffica 
dl mitra. II giovane, raggiun
to dai proiettili. si e accascia-
to a terra, agonizzante. E' 
morto, appunto, mentre ten-
tavano di operarlo. Sull'episo-
dio. naturalmente, e stata 
aperta una inchiesta da parte 
della magistratura. 

A OSLO 

MAROCCHINO ASSASSINATO 

DA TERRORISTI ISRAELIANI 
OSLO. 25 

La polizia di Oslo ha an-
nunciato che due stranierl 
arrestati in relazlone all'uc-
cisione di un marocchino In 
una cittadina nontegese han
no dichiarato dl appartenere 
ad un gruppo di terroristl 
israeliani. 

II marocchino, Ahmed 
Bouchiki. di 30 anni, e sta
to ucciso sabato scorso pres
so la sua abitazione a Lille-
hammer, a 180 chilometrl a 
nord di Oslo. In relazlone al-
l'uccisione la polizia ha arre-
stato cinque cittadini stra
nierl, tre uomini e due donne. 

Due dei cinque hanno dichia
rato di appartenere ad un 
gruppo lsraellano il cui com-
pito, secondo le loro stesse di-
chiarazloni. sarebbe stato 
quello di impedire un pro-
gettato attacco di « Settembre 
nero» contro l'ambasciata 
israeliana e gli ufficl della 
compagnia aerea «EL-AL» in 
un paese scandinavo. La poli
zia ha anche spiccato mandato 
d'arresto contro altri due uo
mini (un francese e un au-
striaco) attraverso l'lnterpol. 
Si ritiene che questi due ultl-
mi at«biano materialmente spa-
rato contro Bouchiki. 

Partiti per il Festival di Berlino 
Sono partiti oggi da Trieste un mfglialo dl glovani Italian! che 
parteciperanno al Festival mondlale della gloventu, in programma 
a Berlino dai 28 luglio al 5 agosto. Fanno parte della folta rap-
presentanza del nostro paese glovani comunlsti, socialist), demo-
cristiani, repubbllcanl, acllstl. Sono con loro delegazloni della 
Svlzzera, di San Marino, delle organlzzazlonl antifasclste greche 
e del fronte dl liberazlone eritreo. La componente piu numerosa 
e quella comunlsta: si segnalano In partlcolare I'Emllia, la To-
scana, Roma e le grandl citta del nord. Alle 13,30 il lungo treno 
speciale si e mosso tra uno sventollo di bandiere rosse ed un 
levarsi di cant! e di pugni chiusl. II convogllo ragglungera la 
Repubblica Democratica Tedesca dopo aver toccato Zagabria, 
Praga e Budapest. 

Al tribunale di Bengasi in Libia 

INTERROGATORS PER IDIROTTATORI 
Ma continua il mistero sui moventi 

Voci secondo cui i pirati avrebbero voluto quasi 4 miliardi di yen — La resistenza palestinese condurra una in
chiesta sui fatto — Duro discorso di Golda Meyr: fra il Mediterraneo e il deserto non e'e posto per uno stato arabo 
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BENGASI — Un bulldozer rimuove i rottami dell'aereo della JAL fatto saltare dai dirottafori 

Dovrebbe ricostituirsi il centro sinistra con sindaco dc 

Ancora rinvii per la formazione 
della giunta al comune di Torino 

Perm an go no molti dubbi sull'accordo raggiunto tra i quattro par
titi — I socialisti chiedono il centro sinistra anche alia Regione 

Dalla nostril redazione 
TORINO. 25 

Malgrado le numerose di-
chiaraziom nlasc:ate oggi dai 
dingenti nazionali del centro 
sinistra e dai responsib li de
gli enti locali circa la -olu-
zione della crisi al comune 
di Torino, permangono molte 
perplessjta e molti dubbi sul
la pos.Mbiltta di giungere al 
piu presto alia ricostttuzione 
del centro sinistra. La DC 
avrebbe comunque accettato 
gli otto punti programmatici 
sulla base dei quali nelKulti-
ma seduta del consiglio comu
nale si era determinata una 
convergenza tra PCI, P3I. 
PSDI e movimento repubbli-
cano democratico che porto 
alia elezione a sindaco del 
socialista Guldo Secreto. 

I dubbi sull'accordo sono 
confermati per altro da alcu
ni preclsl fatti: per venerdl 
h nuovamente convocato il 
coasigllo comunale ma all'or-
dlne del giorno non figura la 

nomina della nuova giunta: 
i 18 assessori dc non inten-
dono dimettersi; i socialisti 
parlano di contestualita tra 
la soluzione della crisi al co
mune ed il riprist!no del cen
tro sinistra alia Regione 

Inoltre su chi dovra essere 
il futuro sindaco della citta 
soltanto la DC da per scon-
tata la nomina di un demo-
cristiano. mentre i socialisti 
non affrontano tale problema 
Iasciando aperte le porte alia 
conferma dell'on Secreto. 

Infine al prlmo punto dl 
una dichiarazlone rilasciata 
questa sera dai segretarlo del
la federazione socialista En-
rietti. viene indicata la cadu-
ta della giunta centrlsta alia 
Regione e il rlpristlno del cen
tro sinistra. 

In questa sltuazlone non si 
pub certo parlare di soluzlo-
ne a tempt brevl della crisi 
a] comune di Torino, se ne 
riparlera non prima di set-
tembreottobre. 

Autorizzozione 

a procedere 

contro il missino 

Mario Tedeschi 
II Senato ha concesso Ieri 

due autorizzazioni a procede
re contro il senatore missino 
Mario Tedeschi, direttore del 
settimanale fascista II bor-
ghese. 

La prima si riferisce alia 
querela presentata lo scorso 
anno da Bruna Musolesi per 
un articolo nel quale &\ dif-
famava la memoria del parti-
giano Mario Muflolesi. La se-
conda h stata concessa in re
lazlone alia querela presenta
ta da Rodolfo Pertusi, sempre 
per ITLSI dlffamatorie. 

BENGASI, 25 
Continuano gli interrogator! 

dei dirottatori del «Jumbo» 
giapponese, dlstrutto ieri mat-
tina con le cariche di dina-
mite sulle piste dell'aeroporto 
di Bengasi, in Libia. Ma non 
sembra, fino a questo mo-
mento, che siano emersi de
menti che possono diradare il 
permanente mistero sulle in-
tenzioni del a commando » che 
ha operato il dirottamento. 

Secondo un giornale libane-
se uno dei dirottatori — un 
giapponese — avrebbe fatto 11 
« karakiri», ma la notizia non 
e stata confermata. II mini
stro degli Interni llbico, mag-
giore El Hamidi, nel dare l'an-
nuncio deU'imminenza del pro-
cesso, ha da parte sua riferito 
che i dirottatori provenivano 
da Giappone, Palestina ed 
Equador. ma non ha voluto 
rivelare 11 numero dei pirati 
dell'aria. 

I passeggeri ed I membrl 
dell'equipaggio del « je t» sono 
stati invitati dalla commis
sione di inchiesta — composta 
di due ministri e di alcuni 
funzionari — a presentare le 
loro deposizioni per poter ave-
re un quadro il piu possibile 
esatto della situazione. Cid na
turalmente in vista del 
processo. 

I dirottatori — che a quan
to si e appreso si sono conse-
gnatl spontaneamente depo-
nendo le armi non appena 
sbarcati dall'aerco — vengono 
continuamente interrogati da 
ieri. Da parte giapponese, an
che se con non troppe illusio
ns si vorrebbe che i pirati 
fossero giudicati da un tribu
nale di quel Paese. Non e 
quindi da escludere che To-
kio avanzi una richiesta dl 
estradizione. 

Un giomale libico. El Gihad, 
ha scritto che la giovane don
na morta nelle primissime fa-
si del dirottamento era ara-
ba e si chiamava Saada. II 
giornale fa propria la tesi 
.secondo cui Saada avrebbe 
sacrificato la vita per evita-
re che resplosione di una 
bomba da lei stessa tenuta 
per minacciare 11 pllota aves-
se gravl conseguenze per 1 
passeggeri ed anche per la 
riuscita di tutta l'operazio-
ne. In sostanza la donna si 
sarebbe gettata a terra co-
prendo con il proprio corpo 
1'ordigno, nel momento in cui 
questo scoppiava. 

Tutti i passeggeri deirex 
a Jumbo» stanno bene e si 
apprestano a ripartlre per il 
Giappone. Per il loro Paese 
sono previsti due voli. Un pri-
mo via Atene-Amsterdam ed 
un secondo via Cairo-Kara
chi-Bangkok. 

A conclusione del dramma 
non si sono ancora spente le 
voci circa una richiesta di ri-
scatto pretesa dai dirottatori. 
Font] giornalistiche giappone-
si hanno diffuso la notizia se
condo la quale la compagnia 
aerea giapponese lunedl ave
va rlcevuto una lettera in cui 
si chiedeva — per la libera
zlone dei passeggeri e la re-
stltuzione deH'aereo — una 
somma di 3,9 miliardi di lei 
(oltre 14 mllloni di dollar!) e 
la rimessa in Ilberta di due 
estremlstl giapponest. La JAL 
ha smentlto la esistenza della 
lettera, che invece 6 stata 
confermata dalla polizia di 
Tokio. 

Conclusosi il dramma infu-
riano le polemiche sui possi-
bili risvolti politici della que-
stione. In particolare vanno 
riferite una presa di posizione 
dei leader della resistenza pa
lestinese — di aperta condan-
na del dirottamento — ed una 
dichiarazione di Golda Meyr, 
prlmo ministro d'Israele che 
ha colto la occasione per una 
vlolenta dichiarazione contro 1 
diritti dei palestinesi. 

In un comunicato diffuso al 
termine di una lunga riunio-
ne dei dirigenti dei vari rag-
gruppamenti della guerriglia 
si smentisce di aver a che fa
re con il dirottamento e si 
annuncia che in proposito sa-
ra fatta una dettagliata in
chiesta. I servlzi segreti della 
resistenza si sono mossi per 
a tentare di smascherare 
quanti stanno dietro Pinci-
dente» che anon serve a 
nessuno degli obiettivi della 
rivoluzione palestinese, nuoce 
alia lotta ed al prestigio dei 
palestinesi». 

Parlando davanti al Parla
mento Golda Meyr ha dichia
rato che «fra il Mediterra
neo e il deserto non vi e po
sto che per due Stati, Israele 
e la Giordanian. 

«Noi — ha aggiunto — re-
spingiamo la possibilita della 
creazione di un altro Stato 
arabo e gli arabi palestinesi 
sono perfettamente in grado di 
ottenere Tespressione della lo
ro nazionalita in Giordania». 

Golda Meyr ha anche ag
giunto che a i colloqui e le di-
chiarazioni all'ONU ed altro-
ve riguardo ai diritti legittt-
mi dei palestinesi non contri-
buiscono alia causa della pa
ce». Ha concluso affermando 
che Israele continuera la po
litica basata sull'insediamento 
di comunita ebraiche in ex 
territori arabL 

Tre testimoni lo avrebbero riferito a l giudice istruttore 

Bertoli era alia 
questura con 

un'altra persona 
II ferrorisfa ha negalo, ma le sue spiegaziom sono apparse molfo fragili • Sulla per-
manenza nel kibbuz gli e sfuggita una frase significafiva: «Stavo sempre assieme 
a un gruppo» - L'allenfafore si e poi rifiufafo di rispondere ad alfre domande 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 25 

La mattina della strage dl 
via Ffctebenefratelll, tre per-
sone videro l'attentatore dl 
fronte alia questura, alle ore 
nove e un quarto, in ."ompa-
gnla dl un altro. G'.anfrarco 
Bertoli, sottoposto oggi a un 
nuovo, lungo interrogatorio, 
durato quattro ore, ha dlspe 
ratamente negato questo gra-
vLsslmo particolare che gli e 
stato contestato lal gludhe 
Istruttore Antonio Lombardl 
Ma il magistrato se ne e mo-
strato abbastonza slcuro, tan-
to da desc river gli il suo ac-
compagnatore. 

H terrorista ha repllcato dl 
essere giunto davanti al'a 
questura soltanto alle dieci 
meno venti. Eslste per6 la te-
stlmonlanza di ben tre per-
sone. Chi era, dunque, 11 ml-
sterloso personagglo che ac-
compagno il Beftoli sui luo
go della strage? Gli elementi 
in possesso del giudice sono 
tali da rlntracciarlo? E* dif
ficile rispondere a questa do-
manda. Certo e che le inda-
gini sembra abbiano fatto un 
altro passo In avanti. La cir-
costanza deiraccompagnator* 
fa Infatti crollare definitlva-
mente la tesi del gesto iso-
lato. 

Nell'interrogatorlo dl oggi, 
peraltro, 11 terrorista sedicen-
te anarchico e stato sottoposto 
a contestazionl precise e mar-

tellanti e, per la prima volta, 
l'autore della strage, quando 
si e trovato alle strette, ha 
detto al giudice: «M1 rifluto 
di rispondere ». Altre volte ha 
invece fornlto spiegazionl, le 
quali, perd. sono state ritenu-
te puerill e inaccettablll. Per 
esempio, il Bertoli ha detto 
che in Italia nessuno sapesse 
dove si trovava, mentre e or-
mai accertato che, quando 
era nel kibbuz, da Mestre e da 
altre citta italiane, rlcevette 
parecchle lettere. « Me le avra 
spedlte qu«lcuno che ha lavo-
rato nel kibbuz — ha mpo-
sto il BertO'i — e che poi e 
tomato a Venezla, una citta 
frequentata da molti stranie
rl »• E' una splegazlona che 
non sta in piedi. II Bertoli, 
dall'Italla, non ha rlcevuto 
soltanto « una fitta corrlspon-
denza», ma anche giornall e 
opuscoll, con una certa rego-
larita. «S1, e vero — ha re
pllcato 11 dlnamitardo — ma 
sono stato lo, di mla inizia
tiva, a scrivere per avere quel
le pubbllcazionl. Mi rifluto 
pero di dire a chl ho scritto 
e da quali zone ho rlcevuto 
il materiale». 

Per le lettere dall'Italla c*e 
anche, come si sa, la storia 
del francobolli regalati a un 
ragazzino del kibbuz. « Che ne 
so — avrebbe risposto oggi il 
Bertoli — io non guardavo 
mai le lettere che ricevevo; 
tanto meno, quindi, guardavo 
i francobolli». 

dirittura una persona lo ac-
compagno di fronte alia que
stura. Era sempre con lui 
quando lanclb la bomba mi-
cldlale? 

E dove si trova adesso? E' 
gia sparito, come e probab.lo, 
dai nostro paese? II giudice, 
comunque, ha compluto un 
buon lavoro. Gil elementi che 
ha gia raccolto dlmostrano 
che il gesto del Bertoli era in-
serlto in un disegno everslvo, 
volto ad allmentare quella 
strategia della tenslone che 
ha segnato di numerosl atten-
tati la storia recente del no
stro paese. 

Ibio Paolucci 

Grave turbamento per 
un'altra lettera 

II Bertoli ha poi escluso ca-
tegoricamente di avere scrit
to una lettera prima di par-
tire dai kibbuz. Anche questo 
non e vero. II giudice, sulla 
base dl precise testimonian-
ze, e In grado di affermare 
che la lettera venne scritta. 
Messo di fronte a questa con-
testazione, il terrorista ha re-
plicato debolmente: «Non ri-
cordo...*- Si sbaglieranno... Non 
1'ho scritta ». 

H Bertoli nega anche di 
avere ricevuto la famosa let
tera contenente le istruzioni, 
ma anche in questo caso il 
dott. Lombardl e riuscito a 
stabilire addirittura la data in 
cui la ricevette: il 15 aprile. 
Ma e'e dl piu: un'altra lettera 
che gli provocb un grave tur
bamento. il Bertoli la ricevet
te fra la fine dl febbraio e I 
primi dl aprile. Chi gliela 
mandb? Quale era il suo con-
tenuto? Perche, dopo la let-
tura, il Bertoli mostrb visi-
bilmente di essere scosso? II 
terrorista non lo dice. Affer-
ma anzi che tutto e falso: 
« macche Istruzioni. Sin da un 
anno prima avevo deciso di 
essere a Milano il 17 maggio ». 
Per fare che? Per gettare la 
bomba contro il busto di Cala-
bresi? Ma se lgnorava che vi 
fosse la cerimonia, avendo am-

messo, in un precedent© Inter
rogatorio, di averlo appreso 
soltanto leggendo 1 giornall la 
mattina stessa della strage? 

Stessa solfa circa le sue co-
noscenze nel Veneto. A tal 
proposito, il giudice ha raccol
to un copioso materiale du
rante la sua trasferta a Ve-
nezia e a Padova e nel corso 
dell'interrogatorio del Faccin, 
nel carcere di Torino. II Ber
toli vorrebbe, Invece, far In-
tendere che nel Veneto ha 
avuto solamente amiclzie ca-
suali, conoscenti dl cui non 
ricorda neppure il nome. An
che nel kibbuz non si era le
gato — a suo dire — con nes
suno. Ma poi gli e sfuggita 
una frase significative: «Io 
stavo sempre con un gruppo ». 
II giudice ha cercato di ap-
profondire, ma il Bertoli ha 
subito fatto marcia indietro, 
e alle insistenze del magistra
to, ha replica to seccamente: 
«Mi rifiuto di rispondere». 
Del resto, il dott. Lombardi ha 
gia accertato che, oltre i fra-
telll Yemmijn il Bertoli fre-
quentava assiduamente altri 
francesi. Attualmente questi 
sarebbero irreperibill. II Ber
toli nega di averli conosciutl, 
e questo diniego e giudJcato 
dai magistrato significativo, 
tanto da indurlo a rlchiedere 
nuovi accertamenti in Israele. 

Giudizi dei 
giornalisti 
cinesi sui 

Mezzogiorno 
d'ltalia 

Ho dormito in 
casa di amici 

In un'altra occasione 11 ter
rorista si e rifiutato di fornire 
spiegazioni. E' stato quando 
gli e stato chiesto dove si era 
nascosto, a Venezia, prima di 
scappare in Svlzzera. a Ho dor
mito in casa di amici — ha 
detto — ma mi rifiuto di fare 
il nome di persone che non 
e'entranon. Se ne sono fuori, 
perche" non dire chi sono? 
Dalla Svizzera, come si sa. 
il Bertoli ando a Marsiglia, da 
dove si imbarcd per Israele. 
Come fece ad ottenere il vi
sto d'ingresso? Ecco la nuova 
spiegazione fornita dall'atten-
tatore. « Mi presentai all'agen-
zia ebraica "Hat Schommer 
Hatzei" (e una ditta che re-
cluta Iavoratori volontari per 
i kibbuz) e 11 diss! che mi 
chiamavo Roberto Magri e che 
volevo andare in Israele. Ot-
tenni subito una lettera di rac-
comandazione». Perche disse 
di chiamarsi Roberto, mentre 
sui documento falso e'era 
scritto Massimo? «Preferivo 
farmi chiamare Roberto P. 

Spiegazioni puerill, come si 
vede, che non sarebbero cre-

dute nemmeno dai bambini 
deU'asllo. II Bertoli, per di 
piu, dice di essere andato nel
la sede dell'agenzia da solo, 
mentre c gia stato accertato 
che vi si reed in compagnia 
di un altro italiano. 

Circa le sue conoocenze con 
anarchici, il Bertoli ha detto 
oggi di non aver mai freqyen-
tato. a M:lar«\ il circolo de'.la 
Ghisolfa. mertre avrebbe, In
vece, avuto rapporti con anar
chici spigno'l. 

L':»'terro7aU>rlo dl og^t, al 
quale era pre^ente anche il 
difensore d'ufficio, a w . DJo-
nisio Messina, ha fomlto nuo
vi elementi di rilevante inte-
resse. n piu importante, ci 
sembra, e quello che si rife
risce al misterioso accompa-
gnatore milanese. E* quello 
che gli foml ]a bomba? II Ber
toli dice che. a MllanJ. non 
vide altri che 11 MersI, il ca-
meriere missino nella :ui abi
tazione si reed la sera prima 
dell'attentato. Ma anche que
sto e falso. A Milano. il terro
rista si incontrd con diverse 
persone, in Iuoghi diversi. Ad-

II « Quotidiano del popolo > ha 
pubblicato un articolo dedicato 
ail'Italia meridionale, scritto 
dalla dclegazione di giornalisti 
cinesi che e stata in visita nel 
nostro Paese nel giugno scorso, 
su invito del governo Andreotti. 

L'articolo, stando agli ampi 
brani diffusi dall'agenzia ANSA 
da Pechino, appare purtroppo 
influenzato dagli orientamenti 
del governo. 

II < Quotidiano del popolo» 
traccia infatti un quadro che 
presenta il Mezzogiorno come 
in continuo sia pure lento pro-
gresso, senza accennare all'ac-
centuarsi del divario tra Nord e 
e Sud. 

Risultati concreti, secondo il 
giornale cinese. c sono stati ot-
tenuti grazie aU'azione svolta 
dopo la guerra per sviluppare 
le regioni meridional! >. Si men-
ziona tra l'altro, la Cassa del 
Mezzogiorno. In Puglia e in 
Basilicata. dove le pianure 
* erano in stato di abbandono 
sono oggi ricche regioni agri-
cole >, «le pianure lungo 1c 
coste pugliesi sono verdeggian-
ti. sono fornite di un'ottima re-
te d'irrigazione a scacchiera e 
o\Tinque si vedono ricchi olive-
ti e aranceti». * Tuttavia Io 
sviluppo del Mezzogiorno pone 
problemi giganteschi >. ricono
sce il c Quotidiano del popolo >. 
affermando che nelle zone nion-
tagnose <non si notano ancora 
grandi cambiamenti». Si rileva 
tra l'altro che il pieno sviluppo 
agricolo di queste zone richie-
derebbe tali investimenti di ca
pitate che «sarebbe allora me
no costoso importare grano 
francese nel quadro della CEE >. 

Per quanto concerne Io svi
luppo industriale nel Mezzogior
no, cnegli ultimi anni si sono 
fatti continui progressi >. Nel-
1'articolo si rileva che ritalsi-
der di Taranto «ha impianti 
modernissimi», «e attualmen
te il primo in Italia e il terzo 
d'Europa ed e ancora in espan-
sione*. Analoghi giudizi vengo
no espressi sull'ENI di Gela >. 

II < Quotidiano del popolo» 
scrive che tuttavia il problema 
della piena occupazione non e 
ancora risolto e che vi sono 
ancora persone che «debbono 
andare lontano a cercarsi la
voro >. 

cAlcune grandi imprcse del 
Nord — scrive in conclusione 
il giornale cinese — guardann 
con interesse alle materie pri
me industriali e minerarie del 
Sud e gli investimenti sono nel 
complesso clevati. ma il com-
pleto sviluppo del Mezzogiorno 
non pud ottenersi che con rea-
lizzazioni graduali. Annullare 
il divario tra Nord e Sud com-
porta un processo lungo e com
plesso ma le popolazioni meri-
dionali sono oneste e Iaboriose, 
le conizioni naturali sono favo-
revoli. II progresso non si pud 
fermare. I meridionali aspira-
no a trasformare la loro terra 
in un giardino e questo deti-
derio diventera realta ». 

SOLLECITATA DAI COMUNISTI ALLA CAMERA 

Piu iniziativa negli scambi con FURSS 
L'ltalia rischia di perdere terreno nei confronti degli altri paesi europei - L'impostazione antiregio-
nalista della legge per Tammasso del bergamotto - Gli interventi dei compagni Cardia, Corghi e Valorf 

La discussionc. svoltasi ieri 
alia Camera, su una serie di 
ratifiche di convenzioni inter-
nazionali, ha consentito al grup
po comunista di sollevare due 
questioni rilevanti della nostra 
politica estera: I'esigenza di 
una radical ristrutturazione 
centrale ed esterna del mini-
stero degli esteri secondo quan
to richiesto dalla nuova fase di 
a zione diplomatica nel mondo 
e dai necessario coordinamen-
to fra iniziativa politica ed eco
nomics (questione sollevata dai 
compagno Cardia); I'esigenza 
di rapido recupero del terreno 
pcrduto nelle relazioni economi
s e con l'URSS e con i paesi 
socialisti (questione sollevata 
dal compagno Corghi). 

Questo secondo aspetto, venu-
to in evidenza attraverso la ra-
tifica dcllc convenzioni conso-
lari con l'URSS e la Bulgaria, 

si presenta con particolare ur-
genza in rapporto con le con-
dizioni della nostra economia. 
L'interscambio italo sovietico e 
andato perdendo consistent 
proprio in coincidenza con il 
rapido incremento degli affari 
degli altri maggiori paesi oc
cidental! con l'URSS. Cid c chia-
ramente una conseguenza del-
1'indirizzo politico attuato da] 
centro destra e di una manca* 
ta considerazione dell'evoluzio-
ne qualitativa che si e registra-
ta nella presenza dellTJRSS sui 
mercati mondiali. 

L'URSS non e infatti soltanto 
un grosso fornitore di materie 
prime e di cnergia ma anche di 
beni strumentali. di tecnologle 
di alto livello in settori avan-
zati come le centrali elettro-
atomiche, la sidcrurgia. 

E* fuori di dubbio — ha os-
servato Corghi — che l'ltalia 

d al disotto del ruolo che la sua 
potenzialita economica le con
sent irepbe. Occorre percid da
re pronto impulso alia funzione 
della commissione mista inter-
go\-ernativa, a) trattato commer-
ciale pluriennale, alia stessa 
convenzione consolarc adeguan-
do gli accord! alle nuove esi-
genze creditizie c commercial i. 
In particolare occorre un po-
tenziamento. su basi di recipro-
cita. della retc consolare in 
Italia c in URSS. 

Approvati gli articoli delle 
varie convenzioni, d iniziata la 
discussione generate sull'anno-
so disegno di legge che rico-
stituisce il consorzio per Tarn-
masso obbligatorio dell'essenza 
di bergamotto, questione che 
interessa un grosso numero dl 
piccole aziende agricole della 
provincia di Reggio Calabria. 
In proposito la posizione comu

nista d chiaramente negativa. 
imperniata come e sulla propo-
sta altemativa di affidare alia 
regione tutte le funzioni dal 
consorzio del ministero della 
agricoltura. II compagno Valori 
ha notato che h linea antire-
gionalista contenuta nel dise
gno di legge era senz'altro omo-
genea alia politica di centro-
destra ma risulta del tutto in-
comprensibile adesso che il 
nuovo governo si d dichiarato 
a favore deU'integrale rispetto 
delle prerogative regional!. II 
compagno Tripodi ha denuncia-
to l'opera nefasta del vecchio 
consorzio, che si vuol resusci-
tare, nel mantenimento della 
rapina parassitaria a danno del 
coloni: basti dire che ai Iavo
ratori va solo il 28% del ga
lore del prodotto. 

Enzo loggi 
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La Biennale di Venezia 
ha il suo nuovo statuto 

Hanno vofafo a favore i senator! della coalizione governafiva e del PL! - II compa-
gno Urbani ha illusfralo i motivi dell'asfensione del PCI • Aperfa la batlaglia 
conlro i fenlativi di far ancora sopravvivere I'assurda geslione commissariale 

II nuovo statuto della Bien
nale dl Venezia e stato appro-
vato in modo deflnitivo lerl 
al Senato con 11 voto favo re-
vole del gruppl della DC, del 
PSI, del PSDI, del PRI e del 
PLI. I gruppl comunlsta e 
della sinistra lndlpendente si 
sono astenutl. Ha votato con-
tro soltanto la destra fasclsta, 
che e rimasta completamente 
isolata. 

Nel motlvare la astenslone 
del gruppo comunlsta, 11 com
pagno Urbani ha sottolineato 
che 11 testo del nuovo statuto 
della Biennale, quale e stato 
modiflcato dalla Camera, rap-
presenta un notevole migllo-
ramento rlspetto a quello ca-
ratterizzato dalle gravl dlspo-
slzionl lmposte al Senato dal
la maggloranza di centro-de-
stra alcunl mesl fa e che ave-

Alia Commissione Interni 

' Enti lirici: alia Camera 
domani nuovo dibaftito 

II nuovo mlnlstro per il 
Turlsmo e lo Spettacolo, il 
democristiano Nicola Signo-
rello, ieri «ha esordito» uf-
ficialmente nel suo incarico 
partecipando alia riunione 
della Commissione Interni 
della Camera, alia quale ha 
riferito sugli orientamenti del 
suo dicastero sui prowedi-
menti in corso di approvazio-
ne, e in particolare su quello 
che prevede stanziamenti 
straordinari per la sistema-
zione finanziaria degli enti li-
rico-sinfonici e sulla urgente 
esigenza di riforma delle isti-
tuzioni musical! ltaliane. 

II prowedimento sugli in-
terventl straordinari prevede, 
com'e noto, una spesa di cir
ca cento miliardi di lire, di 
cui trenta a copertura dei 
deficit di bilancio per il 1973 
e settanta circa a sanatoria 
dei debiti contratti dagli en
ti negll anni precedenti. 

I rappresentanti della mag-
gioranza, nella riunione del-

E' cominciato 
il Festival 
di Bregenz 

VIENNA. 25. 
Con Abelardo ed Eloisa del 

drammaturgo britannico Ro
nald Miller si e inaugurato il 
festival di Bregenz. La rasse-
gna della citta austriaca sul 
lago di Costanza, quest'anno 
alia sua ventottesima edizione, 
durera fino al 22 agosto. 

Nel corso del Festival, de-
dicato alia musica e al tea-
tro, si svolgerarmo cinquanta-
cinque rappresentazioni. 

Nel programma figurano la 
opera lirica L'olandese volati
le di Richard Wagner, il bal-
letto di Piotr Ilic Ciaikovski 
II lago dei cigni, l'opera di 
Gioacchino Rossini Armida 
(diretta da Carlo Pranci). e 
un'opera di Franz Joseph 
Haydn recentemente riscoper-
ta. La pescatrice. Sono previ-
sti anche cinque concerti ese-
guiti dall'Orchestra Sinfonica 
di Vienna. 

rufflclo dl presidenza della 
Commissione convocata per 
stabilire l'ordine del lavori. 
avevano chiesto di non iscri-
vere I'esame del disegno di 
legge nella seduta di ieri e 
avevano invece sostenuto la 
opportunita che il nuovo mi-
nistro esprimesse i suoi orien
tamenti in una preventiva di-
chiarazione. 

Appunto in questa dichlara-
zione Signorello. dopo aver 
premesso che e necessario 
rimborsare, con interventi 
straordinari. agli enti soldi che 
gia sono stati di fatto spesi. 
ha sostenuto che il governo e 
fermamente intenzionoto a 
realizzare la riforma consul-
tando le Regioni, le Province, 
i Comuni e i rappresentanti 
delle organizzazioni sindacali 
dei lavoratori e degli stessi 
enti lirico-sinfonici; il mini-
stro ha altresl sottolineato la 
opportunita che la Commis
sione porti avanti un'indagi-
ne conoscitiva parallelamente 
alia discussione dei progetti 
di riforma. sia di quelli gia 
aU'esame del Parlamento sia 
di quello che il governo si e 
impegnato a presentare mol-
to rapidamente. 

Mentre Signorello parlava 
in Commissione e giunta no-
tizia che Viter di un altro 
prowedimento per !o spetta
colo. e cioe quello per lo stan-
ziamento di tre miliardi e ot-
tocento milioni a favore del 
teatro di prosa, e stato bloc-
cato dal ministro del Tesoro, 
La Malfa, il quale intende va-
lutare la compatibility degli 
oner; previsti con la situazio-
ne del bilancio. 

In una success! vs. riunione 
del comitato di presidenza del
la Commissione Interni della 
Camera, presente il ministro 
Signorello. si e declso di por-
re il problema dei prowedi-
menti per gli enti lirici e sin-
fonici all'ordine del giorno 
della riunione di domani. con 
1'intesa, come proposto dal 
compagno Rubes Triva, di 
stralciare trenta miliardi per 
la copertura dei debiti con
tratti nel 1973 e di inglobare 
ogni misura per gli altri stan
ziamenti nella legge di ri
forma. 

«Sepolta viva» 
senza tragedia 

Agostina Belli, Fred Robsham e Maurlzio Bonuglia sono gli 
interpret! del film c Sepolta viva » diretto da Aldo Lado. Eccoli 
•jui tutti e tre in una scena del film, asiai dislnvolti in fre 
•Itfggiamenti, tutt'alfro che content alia tragiclta del titolo. 

vano lndotto 1 comunlstl a 
votare contro. 

E' dal 1947 — ha detto Ur
bani — che si dlscute e si ela-
borano programml per dare 
alia Biennale uno statuto con 
il quale defascistlzzare la ba
se gluridlca dell'ente e aprlr-
lo al nuovi prlnclpi democra-
tlci e dl llberta della cultura 
proprl della Costituzlone re-
puablicana. Questa esigenza 
dl fondo vlene ora soddisfat-
ta: vlene prlvllegiata la fun-
zione promozlonale e dl orga-
nlzzazlone permanente dell'at-
tivlta della Biennale, con un 
salto dl qualita rlspetto alle 
attivita tradlzlonall, che erano 
puramente illustrative ed epl-
sodlche; inoltre vengono su-
perate le quattro tradlzlonall 
ripartlzioni (cinema, teatro. 
musica, artl figurative) per 
affermare il prlncipio della 
lnterdlsciplinarieta delle ar
tl. anche se questo prlncipio 
doveva trovare una formula-
zione piu precisa. 

Punto centrale del nuovo 
statuto rlspetto al testo che 
era stato approvato al Sena
to — ha prosegulto Urbani — 
e la struttura del nuovo Co
mitato dlrettivo, che affida 
piu ampiamente la gestlone 
agll Enti local! ed al sindacatl, 
anche se in misura non del 
tutto soddlsfacente. E* parti-
colarmente posltlvo che sia 
stata ripristinata la elettlvlta 
del presldente e che 11 rap-
presentante del personale ab-
bla voto dellberatlvo. E' In
vece dLscutlbile il largo spa-
zio ancora riservato alia com-
ponente mlnlsteriale per il rl-
fluto dl assegnare alle orga
nizzazioni sindacali e profe> 
sionali degli artlstl una rap-
presentanza diretta. Altri a-
spetti positivl sono l'abollzlo-
ne delle graduatorie del pre-
mi. la modallta di invito di
retto e personale agli artist! 
secondo una linea che tende 
ad affermare l'autonomla ver
so i mercanti d'arte, la pub-
bllclta del verball e delle rlu-
nioni del Comitato dlrettivo. 
Aspetto negativo, Invece. 11 
riprlstino della censura per 1 
minori di 18 anni. 

II compagno Urbani ha pro
segulto affermando che il nuo
vo statuto apre uno spazio de-
mocratico a disposizione delle 
forze reali che lo debbono ge-
stire. La battaglia deve inizia-
re subito con la costituzlone 
immediata degli organism! 
previsti dallo statuto. renden-
do impossibile la manovra di 
chi vorrebbe continuare I'as
surda gestlone commissariale 
anche in questa stagione. Non 
si pu6 consentire — ha con-
cluso Urbani — che dopo la 
liquidazione del commissario 
e la decadenza dei vice com-
missari, uno di questi tenti di 
organizzare una sua mostra 
del cinema di tipo tradizio-
nale alle spalle delle forze che 
lo statuto definisce protagoni-
ste della Biennale. Percid o si 
interrompono per un anno le 
attivita, oppure si affida al 
sindaco di Venezia la realiz-
zazione di un programma mi
ni mo e prowisorio, con la col-
laborazione delle forze indi
cate dal nuovo statuto. 

Per la sinistra indipendente 
ha parlato il senatore Anto-
nicelli. che ha giudicato po-
sitivo il nuovo testo votato 
dalla Camera, motivando la 
astensione del suo gruppo per 
alcune deficenze rimaste nel 
prowedimento, e particolar-
mente per la disposizione re-
lativa al visto di censura pre-
ventivo per i minori di 18 an
ni. Apprezzampnti positivi so
no stati espressi per la mag-
gioranza dal compagno socia-
lista Stirati e dai sen?tori 
Spadolini (Pri), Spigaroli (Dc) 
e Garavelli (Psdi). 

Prima delle dichiarazioni di 
voto il ministro per il Turi-
smo e lo Spettacolo. Signorel
lo. aveva affermato che nel 
nuovo statuto c*e abbastanza 
per sperare in un proficuo in-
contro tra le esigenze di una 
amminisfrazione efficiente e 
quelle -ispresse dagli artisti. 
tra J'opportunita di conservare 
a Venezia un organismo come 
la Biennale e quella di esten-
dere nel tempo e nello spazio 
i benefici influssi delle sue 
manifestazioni. 

CO.t . 

Film italiani 
contemporanei 

a Savona 
SAVONA, 25. 

Venerdi. a] cinema Astor di 
Savona comincera la rasse-
gna «Momenti del cinema 
italiano contemporaneo». II 
film prescelto per la serata 
inaugurate, che verra presen-
tato in antepnma assoluta, e 
IM torta in cielo, da un rac-
conto di Gianni Rodaxi, direfc-
to da Lino Del Fra. 

La rassegna proseguira con 
il seguente calendario: sabato 
28 luglio: La notte dei fiori 
regia di Gian Vittorio Baldi; 
domenica 29: serata dedicata 
al cinema d'animazione (con 
I'omaggio a Bruno Bozzetto); 
lunedl 30: Come ti chiami 
amore mio, regia di Umberto 
Silva e Michele Mancini; mar-
ted i 31: Wozzeck, regia di 
Giancark) Cobelli; mercoledl 
1 agosto: La citta del sole, re
gia di Gianni Amelio: giove
dl 2: La vita & in gioco, di 
Gian Franco Mingozzi; vener
di 3 (fuori programma) La 
villeggiatura, regia di Marco 
Leto. I film presentatl, tran-
ne La villeggiatura, non sono 
ancora entrati nel normale 
circulto. 

Presa di posizione unitaria 

I sindacati contro 
ogni rinvio della 

riforma della RAI-TV 
Le organizzazioni dei lavo

ratori dello spettacolo (FILS-
CGIL, FULS-CISL e UIL-
Spettacolo) dopo aver preso 
atto delle dichiarazioni del 
Presldente del Consigllo dei 
ministri sul problema della 
RAI-TV, pur considerando 
che la proposta per la costi
tuzlone di una Commissione 
politlca per lo studio della 
riforma dell'ente, presuppo-
ne l'abbandono del progetto 
Quartulll — nel confronti del 
quale 1 sindacatl avevano 
espresso 11 loro netto dissen-
so — esprlmono In un co-
municato le loro piu vive 
preoccupazlonl per la ipotesi 
di un rinnovo della proroga 
dell'attuale convenzione. 

«Le organizzazioni sinda
cali — si dice nel comunicato 
— riaffermano la loro posi
zione contraria ad ogni ulte-
rlore proroga ed esprlmono 
la convinzione che, se al suf
ficient! tempi tecnicl a dispo
sizione si aggiunge la volonta 
politlca di attuare la riforma 
del servizio radiotelevisivo, la 
legge potra essere varata en-
tro il dicembre 1973 senza ri-
correre a rinvil». 

«Allarma altresl 11 fatto 

— affermano ancora 1 sinda
catl — che nelle dichiarazioni 
del Presldente del Consigllo 
del Ministrl manchi ogni ac-
cenno al problema della TV 
via cavo, intomo al quale si 
allarga sempre piu 11 dibat-
tito in tutto 11 mondo poli
tico, culturale e sindacale. Ne 
e possibile per le organizza
zioni sindacali ignorare che 
dletro al fenomeno della TV 
via cavo si agitano grossl in-
teressl privatistici nazionali 
ed internazionali, sostenutl 
anche da gruppl di potere po
litico, che se riuscissero a 
realizzare 1 loro dlsegnl svuo-
terebbero dl ogni slgnlficato 
la stessa riforma democrat!-
ca del servizio radiotelevi
sivo ». 

«Le organizzazioni sinda
cali — conclude il comunica
to — sosterranno questa po
sizione nella certezza che gli 
interessl piu general! del 
Paese sul problema della 
RAI-TV trovano esatta coln-
cidenza con gli interessl pro
fessional! e cultural! dei lavo
ratori della RAI e dell'intero 
settore dello spettacolo e del
la lnformazione ». 

le prime 

Oggi e domani 

Per lo sciopero 
niente concerti 
a Santa Cecilia 
Vibrata protesta dei dipendenti contro gli 
abusi del presidente dell'Accademia, di cui 
si chiede I'allontanamento dalla gestione 
Si e data notizia, ieri, del

le manifestazioni di prote
sta attuate dai dipendenti 
della Gestione autonoma dei 
concerti di Santa Cecilia, in 
dipendenza di abusi del mae
stro Renato Fasano. mi rant! 
a dare un diverso aassetton 
al personale della gestione 
concertistica e a certi fondi 
della RAI (trecento milioni) 
che dovrebbero essere inca-
merati nel bilancio dell'Acca
demia. 

La manifestazione di prote
sta si e configurata nell'occu-
pazione dei locali dell'Acca
demia e nella richiesta, a 
gran voce, delle dimissioni 
del maestro Fasano. II quale. 
nel tentativo di far la franca, 
aveva invece indicate nel 
membri del Consiglio accade-
mico di Santa Cecilia, gli au-
tori della bella pensata. I la
voratori della Gestione con
certi, non sono caduti nello 
a scaricabarile» e. all'unani-
mita. hanno deciso lo sciope
ro di tutti i dipendenti per I 
giorni 26 e 27 luglio (asalta-
no» i concerti di oggi e di 
domani alia Basilica di Mas-
senzio). deliberando di pro-
muovere. « presso le sedi com
petent, la sollevazione del 
maestro Renato Fasano dagli 
atluali incarichi di sovrinten-
dente e di direttore artistico 
della gestione dei concerti*, 
dichiarando, inoltre. che anon 
si recedera dall'attuale linea 
di azione sino al momento in 
cui non verra data deflnitivo 
soluzione, nel senso auspicato, 
alia ormai insostenibile silua-
zione in cui versa la geslione 
autonoma dei concerti p. 

Circa gli abusi del maestro 
Fasano — gravissimi e tali 
da coinvolgere la responsab:-
Ilta di chi II esegua — ess! 
sono specificati in una lette-
ra che il Consiglio di azienda 
dei lavoratori della gestione 
concertistica ha inviato al 
maestro Fasano e, per cono-
scenza. al Ministro compe-
tente. nonche al commissario 
straordinario. Antonio Saf-
flotl. 

Nella lettera. vlene confer-
mato che il maestro Fasano 
ha impartito allUfficio con-
tabile della gestione la dispo
sizione per la quale, giostran-
do con fondi non di pertinen-
za dell'Accademia di Santa 
Cecilia, si dovrebbe trasferlre 
all'Accademia anche il perso
nale amministrativo della ge
stione concertistica. 

Nella lettera. si illustrano 1 
motivi dell'opposizione agli 
abusi fasaniani. «Prescinden-
do dalla valutazione della le-
gittimita di tale operazione, 
the compete agli organi vigl-
lanti, interni ed esterni dello 
Ente, non possiamo che con-
statare Vevidente proposito 
di sottrarre il personale am
ministrativo alia s/era deci-
sionale del Commissario stra
ordinario della gestione au
tonoma dei concerti, il qua
le si era dtchlarato propenso 
a delimitare le manstoni e le 
responsabilita di tutti i di
pendenti ammintstrativl della 
Qtsttone, troppo freauente-

niente destinatari di Suoi or-
dini che si sono dimostrati 
spesso in contrasto con le di-
sposizioni del Commissario 
stesson. Dopo aver rilevato 
che la disposizione del mae
stro Fasano si configura «co
me elemento indiziante di ec-
cesso di potere, rispondendo 
I'operazione contabile esclusi-
vamente alio scopo di contra-
stare e di rendere ine/flcace 
l'opera e Vautorita del Com
missario straordinario», i la
voratori della gestione con
certistica invitano il maestro 
Fasano «a recedere immedia-
tamente da tale atteggiamen-
to che, oltre alle carenze di 
legittimita di cui si detto, 
denuncia chiaramente una 
evidente e non tollerabile vo
lonta antisindacale, diretta 
ad tsolare e comunque a di-
scriminare il personale am
ministrativo dagli altri lavo
ratori dell'Ente. 11 personale. 
infalti, trova nella gestione 
autonoma dei concerti la pro
pria giusta e ormai certa se-
de di appartenenza e ricono-
sce negli istiluti contrattuali 
e di legge in essa esistenti 
irrinunciabili garanzie di de-
mocraticita e di tutela, del 
tutto assenti nello Statuto 
dell'Accademia di Santa Ce
cilia ». 

Tanto piu grave appare, 
poi, il gesto del maestro Fa
sano. in quanto lo stesso 
Commissario. prima di an-
darsene in ferie. aveva diffi-
dato il furioso presidente dal 
compiere Imprese del gene-
re. Tanto piu sacrosanta e 
pertanto 1'azione dei lavora
tori e tanto piu urgente e la 
esigenza di definire la situa-
zione della gestione concerti
stica di Santa Cecilia 

e. v. 

Eletto il nuovo 
comitato artistico 
della Filarmonica 

romana 
II Consiglio dlrettivo della 

Accademla Filarmonica Roma
na, nella sua ultima riunione. 
ha eletto alia unanimita il 
nuovo direttore artistico per il 
biennio 1973-1975 nella perso
na di Gioacchino Lanza To-
masi. che da tre anni fa par
te del comitato artistico del-
l'lstituzione. Critico, musico-
logo. storico delParte, autore 
di vari libri, Lanza Tomasl e 
attualmente incaricato di Sto-
ria della Musica all'Universita 
di Salerno e coadiutore arti
stico al Teatro Massimo di 
Palermo. 

Su proposta del nuovo di
rettore artistico e stato eletto 
anche il Comitato artistico 
che e risultato formato da 
Luciano Berio, Giovanni Car-
11 Ballola, Pablo Colino e Al
fred Sllbermann. 

Teatro 
La mandragola 
Chlssa per quanto tempo an

cora fremeranno le radlcl del
la Querela del Tasso, che do-
mina 11 piccolo anfiteatro al 
Glanicolo dove, in questi gior
ni, si replica una «rlduzione 
in due tempi» dl Sante Stern 
della Mandragola dl Niccolo 
Machiavelll reallzzata dalla 
Compagnia di prosa « La plau-
tina» diretta da Sergio Am-
mirata. Questa edizione esti
va della Mandragola, lnfattl, 
e uno degli esempl, ormai non 
rari, dl corruzlone ldeologlca, 
estetlca e teatrale consumata 
sulle ceneri di autorl classlci. 

Ideologicamente, la Mandra
gola dl Stern-Ammlrata e 
la negazlone vlvente dl quel
la del Machiavelll: aU'amara 
denuncia della corruzlone e 
deiripocrisia di politicanti po-
co «virtuosi», oggi Stern e 
Ammlrata propongono l'eloglo 
dell'lntrallazzo e della beffa, 
cioe l'affermazlone Indiscrlml-
nata dei dlritti dell'amore 
avanzatl da Callimaco. 

Estetlcamente, il «ridutto-
re » e 11 « regista » hanno fat
to a gara per « volgarlzzare », 
anche con l'aggiunta gratulta 
di partlcolarl che per carita 
dl patrla chiameremo «boc-
cacceschi», lo stile aspro e 
Impietoso nella esemplifica-
zione dialettica del «mal go
verno » della politics cinque-
centesca (oggi. naturalmente, 
possiamo affermare con Gram-
sci che «il Machiavelll Inse-
gna dawero la " coerenza" 
del mezzl " bestial!"» per la 
pratlca politica). 

Teatralmente, lo spettacolo 
non vuole essere, ovviamente, 
una satira della Mandragola 
o tanto meno dell'ideologia 
del « machiavellismo ». ma sol
tanto una pedestre. infantile 
caricatura scarabocchiata su 
un testo trasformato ormai 
in pretesto per sltuazioni 
« spinte », commentate da bra-
ni di Adam. Suppe. Brahms. 
Herold. Sibelius... 

Degli attori — Pino Lorin. 
Marcello Bonini Olas, Giorgio 
Piermattei, Michele Francis, 
Orazio Stracuzzi, Sergio Am
mlrata, Liliana Chiari. Bruna 
Cealti, ecc. — meglio tacere 
per l'lnconsistenza delle Inter-
pretazioni. e soprattutto per 
la passivita (o acquiescenza, 
che e lo stesso) dimostrata 
nei confronti della «linea re-
gistica». Insomma, 1'Ammira-
ta ha avuto ancora una volta 
la possibilita di somministra-
re al suo affezionato pubblico 
la dolce «mandragola», af-
fermando cosl, in un certo 
senso. l'assunto pessimista del 
Machiavelli. II tandem Stern-
Ammirata ha avuto la «mali-
zia» di teatralizzare «lette-
ralmogteL* .11. motto del Ma-
chiasfelll^ll-fina'del bordero 
giustiflca i mezzi impiegati. 

r. a. 

Cinema 

La lunga notte 
di Louise 

Tratto dal romanzo L'Ephe-
be de Subiaco di Jean-Louis 
Curtis. La lunga notte di Loui
se (naturalmente piu appro
priate il titolo originate. Che-
re Louise) dl Philippe De Brc-
ca, prima d'essere un f'lm 
sentimentale-esistenziale e un 
saggio rigoroso sul «pae-
saggio» di Nancy, quasi un 
«documentario » (con colori 
tenuissuni) sullo splendore an-
tico della provincia franceae. 
la proiezione esteriore del 
mondo interiore di Louise Va-
rance, una insegnante di mez-
za eta aall'antican, separata 
dal marito e felice d'occupar-
si finalmente di un giovane 

(Julian Negulesco) arrlvato 
da Portlcl. Lulgl, ancora un 
sentimentale lmmaturo. ma 
ben dlsposto ad accettare le 
cure dl una donna che e per 
lul quasi una madre. 

Attraverso 1 rltml lentl e 
dole! dl Nancy, De Broca de-
scrlve con cura di partlcolarl 
e con grande senslbllita la 
evoluzlone dl un impossibile 
rapporto sentimentale. desti-
nato a rompersl non solo per 
una inconclliablllta di Inte
ressl ma soprattutto per la 
immaturita di Luigi, forse ln-
capace dl comprendere fino In 
fondo 11 peso e l'lmpegno di 
un legame duraturo con Loui
se. Oltre questa sottlle ambl-
gulta. la politudlne tempora-
nea dl Louise sara soltanto il 
preludlo a una nuova tran-
quillita. 

I limit! del film di De Bro
ca sono strutturall: non pie-
namente convlncentl si rive-
lano le ragioni del rapporto 
sentimentale, come improvvi-
sa cl appare la sua concluslo-
ne; la sfera eslstenziale si rl-
solve In se stessa, al di la di 
qualsiasi mediazlone ideologi-
co-sociale. Tuttavla, De Broca 
e rluscito a esprimere con 
efficacla la tenslone, anche 
unilaterale, dl un rapporto 
sentimentale, e 11 merlto e 
anche della raffinata e inten-
sa interpretazione di Jeanne 
Moreau. 

r. a. 

« La colomba 
e il leopardo » 

a Centocelle 
Domani alle 21,30, al Centro 

culturale « Centocelle » Luigi 
Mezzanotte — con musiche di 
Henri Rlvas e con la regia di 
Julio Salines — presenta la 
novita assoluta La colomba e 
il leopardo, atto unico costrui-
to su poesie di Federico Gar
cia Lorca. 

Juliette Meyniel 
torna al cinema in 
«Piedone lo sbirro» 

Dopo una lunga assenza dai 
jei cinematqgrafici, l'attrice^ 
francese Juliette Meyhief ha 
accettato l'unico ruolo femmi-
nile del film di Steno Piedone 
lo sbirro, di cui sono protago
nist! Bud Spencer (nel ruolo 
del commissario Piedone), A-
dalberto Maria Merli, Angelo 
Infatti, Raymond Pellegrin e 
Mario Pilar. Dopo la separa-
zione da Vittorio Gassman, 
Juliette Meyniel aveva pra-
ticamente abbandonato l'atti-
vita cinematografioi per de-
dicarsi alia sua nuova fami-
glia. L'attrice ora e sposata 
e vive a Roma. 

In Piedone lo sbirro la Mey
niel interpreta II personag-
gio di una donna napoletana, 
una vedova nella cui casa vi
ve da molti anni il commis
sario Piedone. Tra 1 due si e 
stabilito un semplice rapporto 
di stima e di simpatia senza 
conseguenze di altro genere: 
ma il figlio della donna con-
sidera l'inquilino come il suo 
secondo padre, lo rtspetta e 
ne accetta i conslgli. 

reai y[7 

controcanale 
BANDIERA BIANCA ~ 

Intzio piuttosto brusco e in-
sieme incerto per la serie do-
cumentaria Traglco e glorlo-
so '43, curata da Mario Fran-
cijii, che durerh fino a meta 
settembre. L'elemento di mag-
giore interesse, ci sembra, e 
vogliamo notarlo subito, era 
rappresentato dalle testimo-
nianze di base: e da credere 
che questa scelta sard mante-
nuta per tutto il ciclo, forst 
anche perch6 i responsabilt 
dei «culturali» — nell'ambito 
dei quali il programma e sta
to realizzato — sowo memori 
del rilievo che il racconto del
la storia « dal basso» acqui-
stb i7i alcune puntate di Pas-
sato prosslmo (soprattutto in 
quella dedicata agli scioperi 
del marzo '43). Queste testt-
monianze, tuttavia, in questa 
puntata curata da Roberto 
Gervaso e Amleto Fattori, con 
la consulenza dello storico 
Gabriele De Rosa, non hanno 
acquistato tutto il risalto e il 
valore che avrebbero potuto 
attingere, perche" il contesto 
nel quale si collocavano ave
va tutt'altro tono e sapore. 

II tema era quanto mai 
drammatico: la ritirata delle 
truppe italiane e tedesche nel 
Nord-A/rica, e quirjdi la scon-
fitta che segnb I'inizio del 
crollo dell'Asse e la disfatta 
della sua politica di aggres-
sione. II racconto per imma-
gini, nonostante la notevole 
e/ficacia di alcuni brani do-
cumentari, ha proceduto pe
rt piattamente, senza mai 
riuscire a dare pienamente il 
senso della tragedia di mas-
sa che era in atto, e accom-
pagnato da un commento che 
oscillava tra la semplice rie-
vocazione cronologica degli 
avvenimenti e I'aneddotica. 
condita da osservazioni di « co
lore » sui generali (stizzose 
quando si trattava dell'ingle-
se • Montgomery. accorate 
quando si trattava del fascista 
Messe). Silenzio assoluto sul
le contraddizioni tra reparti 
italiani e tedeschi; nessuna 
osservaztone diretta sul vio-
lento contrasto tra la menta-
litii e i piani degli alti co-
mandi e i sentimenti e la 
realtd delle truppe. 

Tutte le occasion!, in que

sto senso, sono state nianca-
te: non 6 stata nemmeno 
utiltzzata I'opportwilta di con-
trapporre il tronfio bollettino 
fascista alle immagini del di-
sastro. II contrasto, pert, & 
scaturito obiettivamente dalle 
testimonianze di base appun
to, soprattutto da quelle — 
assat vive e significative — 
di Tumiati e Troisi nell'ul-
tima parte della puntata, do
ve si narrava minutamente 
delle fasi della resa. Qui ab-
biamo udito come, mentre 
Messe e il suo stato maggio-
re si preoccupavano di see-
gliere a chi consegnarsi, se ai 
francesi o agli inglesi, cerca-
vano « I'onore delle armi» e 
si lasciavano iraumatizzare 
dalla sola vista di una ban-
diera bianca, i soldati, stre-
inati e confusi, sempre piu 
tormentati dagli interrogate 
vi sul senso del loro sacrifi-
cio e assillati dalle immedia
te prospettive della prigtonia, 
esponessero tutti i possibilt 
stracci bianchi e, se mai, si 
chiedessero come ci si potes-
se concretamente arrendere, 
accettando. cosl, una dura 
realta della quale non erano 
in alcun modo responsabilt 

Questa parte, senza dubbio 
la migliore, ci ha dato un qua-
dro certo diver&o da quello 
che altri documentari, in al
tri tempi, avevano tracciato 
sul video in riferimento agli 
stessi fatti: ma avrebbe potu
to essere ben piU forte ed 
esplicita se le testimonianze 
di base e quelle degli espo-
nenti degli alti comandi fos-
sero state montate con mi-
nore «obiettivita»; fossero 
state deltberatamente contrap-
poste, arricchite attraverso do-
mande e osservazioni, e inse-
rite in un discorso vblto 
esplicitamente a mettere in 
luce la contraddizione di fon
do tra I'imperialismo tistrac-
done a delta classe dominan-
te in camicia nera e la realta 
delle masse popolari prossi-
me alia ribellione. anche con 
qualche riferimento preciso 
alia situazione interna italia-
na, che, invece, nonostante il 
suo valore decisivo. non e 
stata nemmeno sfiorata. 

g. c. 

oggi vedremo 

M in vendita nellm edieole • ne//» librarim 
il n. 2 - marzo-aprile 1973 di 

Critica 
marxista 

Alfredo Reichlin. Centralita della questione meridio-
nale 

Paolo Ciofi, Analisi di una esperienza regionale: il 
Lazio 

Paolo Cinanni, Conseguenze economico-sociali tjella 
emigrazione 

Nicolao Merker, Problemi di una storiografia filosofica 
marxista 

Amedeo Grano, Istanze sociali c calcolo economico 
Angelo Baracca, Arcangelo Rossi. Aspetti oggettivi ed 

ideologic! della scienza 
V. G. Mosolov, I quademi di Kreuznach: gli studi sto-

rici del giovane Marx nella genesi della conce-
zione materialistica della storia 

PROBLEMI E DISCUSSIONI 

Loris Gallico. II marxismo nel mondo arabo 
Vito Grasso. Turchia: origini e prospettive di un colpo 

di Stato 

RUBRICHE 

II marxismo nel mondo: Due antologie marxiane (Clau
dia Mancina); A proposito del marxismo francese 
contemporaneo (Claudia Mancina); Marxismo e 
strutturalismo (Claudia Mancina). 

La teoria economica: La teoria monetaria (Pier Carlo 
Padoan). 

Le scienze politiche e sociali: Kant e la societa bor-
ghese (Francesco Fistetti): II caso Meslier (Car-
melo Romeo); Una critica dello strutturalismo 
(Biagio Muscatello). 

ABBONAMENTO L 5.000 
Versament! sul ccp. 1/43481 o con assagno o vaglla postala 
Indirizzatl a: S.G.R.A. - Vta d«l Frwittnl. 4 - 00185 Rom* 

I PROMESSI SPOSI (1°, ore 21) 
Si conclude questa sera la replica dello sceneggiato tele-

visivo di Samlro Bolchi e Riccardo Bacchelll tratto dal-
l'omonimo romanzo di Alessandro Manzoni. Guldo Lazzarini, 
Nino Caste:nuovo. Paola Pitagora, Cesare Valletti. Enrico 
Corti, Massimo Girotti, Ulla Brlgnone, Gabriella Giacobbe, 
Sergio Tolano, Tino Carraro e Giancarlo Sbragia sono gli 
interpret! dell'ottavo ed ultimo episodic 
. Rctizo trova Lucia In un lazzaretto, ma per fortuna la 

•'"-Eflovhne-- e sopravvissuta'- alia malattia.' Mentre • uh'-diluvio 
emblemizza la fine della peste. i due innamorati ^^ornano 
felici al paesino eve li attende Don Abbondio, il quale, dopo' 
la notizia dell=* morte di Don Rodrigo. si appresta a cele-
brare finaimente le nozze. 

CONCERTO (1°, ore 22) 
II vicKnista italo-americano Ruggiero Ricci esegue il Con

certo n. 4 in rt mincre per violino e orchestra di Niccold 
Pa^anini. accompaenato dall'orchestra sinfonica di Torino 
diretta da Piero Bellugi. 

AUTORITRATTO DELL' INGHIL-
TERRA (2°, ore 22,15) 

La fiducia nel progresso e il titolo della seconda puntata 
del programma realizzato da Ghigo De Chiara e John Francis 
Lane. La trasmissione di oggi e dedicata a Paul Rotha, Stuart 
Legg e Harry Watt, profeti cinematografici della «grande 
illusione», legati alia ventata di ottimismo sociale nata con 
la ripresa dopo la grande crisi del 1929. E proprio in quegli 
anni (1933) nasce la BBC, primo importante strumento di 
comunicazione di massa. destinato ad alimentare il mito del 
progresso tecnico. 

programmi 
TV nazionale 
18.15 La TV dei ragazzi 

• Club del teatro: 11 
ballettOD - aGabi e 
Dorka ». 

19.15 Mare sicuro 
Quarta puntata del 
programma realizza
to da Andrea Pitti-
ruti. 

19.45 Telegiornale sport -
Cronache italiane 

20.30 Telegiornale 
21.00 I promessi sposi 

Replica dell'ottava 
ed ultima puntata 

22,00 Concerto 
23.00 Telegiornale 

TV secondo 
21.00 Telegiornale 
21.15 Sim Salabim 

Terza puntata dello 
spettacolo di varieta 
condotto daU'illusio-
nista Silvan. 

22.15 Autoritratto dell'ln-
ghilterra 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO - Ore: 7 . 
8 , 12. 13 , 14, 17 . 20 e 23 ; 
6.05: Mattntino mosicale; 6 , 5 1 : 
Almanacco; 7.45: Ieri al Parla
mento; 8,30: Canzoni; 9; Van-
na e gli autori; 9,15: Vol ed io; 
11,15: Riccrca antonutica; 
11.30: Quarto programma; 
12,44: I I sadamerieanta; 13,20: 
Improvvisamente qoest'estate; 
14,10: Corsia preferenziaie; 
17.05: I I sirasole; 18,55: Per 
sola orchestra; 19,25: I I gioco 
nelle parti; 20,20: La fabbrica 
dei snoni; 2 1 : Anegramente; 
21,30: Antologia di inrerpreti; 
22 ,20: Andata e ritorno. 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO • Ore: 6.30. 
7 .30. 8,30, 10.30. 12.30. 
13,30. 16.30. 17,30, 18,30. 
19.30 e 22,30; 6: I I mattinie-
re; 7,40: Baongiorno; 8,14: 
Complessi d*estate; 8 ,40: Co
me • perche; 8,54: Snoni • 
colori; 9,35: L'arte di arran-

giare; 9 ,50: « Madamin »; 
10,10: Un disco per Testate; 
10,35: Special oggi: G. Tede
schi; 12,10: Regionali; 12.40: 
Alto gradimento; 13,35: Buott-
giomo sono Franco Cerri • 
voi?; 13,50: Come e perche; 
14: So di gin"; 14,30: Regio
nal!; 15: Una diga sal Pacifi-
ecn 1S.4S: Cararai; 16 ,41 : Ca-
rarai; 17,35: OHerta speciale; 
19.55: Saperestate; 20,10: An
data e ritorno; 20,50: Super
sonic; 22,43: Touiours Pariej 
23 ,05: Mosica leggcra. 

Radio 3° 
ORE • 0,30: Benvenoto in Ita
lia; 10: Concerto; 1 1 : Le ca»-
tate di A. Scarlatti; 11,40: M » 
••che italiane; 12,15: Musica 
nel tempo: 13,30: Intermezzo; 
14,30: Concerto; 16,30: Ta-
17,35: Angolo del jazz; 18: 
stiere; 17,20: Fogll d'albnmi 
Concerto; 18,30: Musica leg-
gera; 19.15: Nascita • svilop> 
po nella cupola; 20,25: Musi
che di Mozart; 22 : Giornale del 
Terzo. 
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Un documento deU'esecutivo laziale 

II PRI minaccia di uscire 
dalla giunta alia Regione 

II presidente Cipriani afferma di essere dispo-lo a «rassegnare il proprio man
date* • II «rimpaslo» del centrosinislra avverra subilo o dopo la pauia estiva? 

Presa di posizione di PCI, DC e P5I 

Solidarieta in Comune 
con la lotta delle forze 

democratiche in Uruguay 
II Consiglio comunale ha ie-

ri sera duramente condannato 
la repressione in atto in Uru
guay elevando la sua protesta 
contro 1'arresto del presidente 
della DC uruguayana, Jan Pa
blo Terra, e di altri dirigenti 
dei partiti democratici. Nel 
corso di un breve dibattito so-
no intervenuti il democristia-
no Becchetti, il compagno 
Delia Seta, ed il socialists 
Benzoni. Tutti hanno espres
so la solidarieta del consiglio 
e del popolo romano con la 
lotta delle forze democratiche 
uruguayane contro 1 «golpi-
sti» fascist!. Ha concluso il 
eindaco Darida affermando 
che la repressione non potra 
fermare ne in Uruguay ne 
altrove l'avanzata della demo-
crazia e del progresso. 

L'assessorato aH'urbanistica 
del Campidoglio ha completa-
mente legalizzato. tutte le il
legality compiutje dalTOpera 
Pia Collegio Nazareno (cioe 
dai padri Scolopi) nella co-
struzione abusiva della nuova 
sede di via di Brava, la cui 
prima pietra fu posata e le 
cui opere di urbanizzazione 
furono cominciate (della que-
stione s e n e e occupata anche 
la magistratura) senza che il 
Comune avesse mai concesso 
alcun permesso o alcuna li-
cenza. Ieri sera, rispondendo 
in Consiglio comunale ad una 
interrogazione da tempo pre-
sentata dai compagni Piero 
Delia Seta e Salzano, 11 pro 
sindaco Di Segni, leggendo 
una comunicazione dell'as-
sessore Pala, assente, ha con-
fermato da un lato le ille
gality commesse dairppera 
Pia, e dall'altro il fatto scan-
daloso che l'assessorato ha 
concesso molto phi tardi la 11-

cenza permettendo, sia pure 
dopo una denuncia alia magi
stratura, una completa sana
toria e recependo come stati 
di fatto le situazioni abusive 
create. 

Per quanto riguarda la ri-
strutturozione della vecchia 
sede, venduta dai padri Sco
lopi alia stessa ditta che sta 
costruendo l'edificio di via 
Brava, si e saputo che il pro-
getto e stato archiviato. Tut-
tavia — ha denunciato il com
pagno Delia Seta — gli sfratti 
sono ancora in corso. U con-
sigliere comunista ha annun-
ciato nuove iniziative sull'in-
tera questione. 

In chiusura del Consiglio co
munale a tarda notte e stata 
discussa un'interpellanza del 
PCI sulla grave situazione nel 
quartiere di Nuova Ostia do
ve 6500 abitanti sono pratica-
mente privi del servizi piu 
elementari. La risposta forni-
ta dalla Giunta non ha fatto 
che confermare tale situazio
ne ed il compagno Tozzetti ha 
replicato chiedendo immediate 
misure per risolvere 11 pro-
blema. 

Manifestazione 
antifascista 

al Prenestino 
Domani, alle ore 19, In via 

Prenestina 510, davant! alia 
sede della V I I Circoscrizione, 
si celebrera II 30. annlver-
sario della cadula del fa
scisms Per II PCI ' inter-
verra II compagno Nicola 
Lombard), consigliere regio-
nale. • 
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Da niajpa Jgaa—«He 17,30 

Marcia per il verde 
oggi a Monte Mario 

Si concludera nella valle dell'lnsugherata mi-
nacciata dalla speculazione - Vasffe adesioni 

Domani alle 17,30 si svolge-
ra a Monte Mario un'impor-
tante manifestazicne unitaria 
per il verde e i servizi sociali. 
Al centra dell'lniziativa vi so
no tre precise rivendicazioni: 
il blocco di tutte le aree li-
bere della XIX Circoscrizione 
contro le ulteriori mire della 
speculazione edilizia e dei lot-
tizzatori abusivi; il vincolo a 
verde e parco pubblico della 
Valle dellThsugherata, uno de-
gli ultimi, bellissimi, brani di 
Cfimpagna romana; la costru-
zior.e di un complesso scola-
stico nelle zone di Torrevec-
chia e di Sant'Onofrio, per 
iniziare a risolvere i proble
mi, oggi drammatici, e le ver-
gognose carenze dell'edilizia 
scolastica e dei servizi neces-
tari per garantire un reale di-
ritto alio studio. 

La manifestazione, indetta 
dai Centro di iniziativa popo-

lare Pia Carena, dai Comitato 
di quartiere di Monte Mario, 
dai Circolo culturale Brodoli-
ni, dai Circolo Culturale Giu-
lio Pastore. dai Circolo ACLI 
di Torrevecchia, ha avuto l'a-
desione dei gruppi circoscri-
zionali e delle local! sezioni 
del PCL della DC, del PSI, 
del PRI e del PU, dell'APvCI 
e dellTJISP. di «Italia No
stra)), di altre numerose or-
ganizzazioni democratiche. e 
sindacali della zona. 

L'iniziativa avra inizio con 
una a Marcia Longa » che par-
tira da piazza Igea (altri pun-
ti di raccolta, Sant'Onofrio e 
1'istituto <t Enrico Fermi») e 
si concludera nella Valle del
l'lnsugherata, nella quale par-
Ieranno. tra gli altri, i consi-
glieri comunali dei partiti de
mocratici, La partehza da 
piazza Igea e prevista per le 
ore 17,30. 

Le vicende interne della 
DC (che ha concluso ieri not
te il suo congresso regiona-
le) e alcune avances dei re-
pubblicani hanno portato al 
profilarsi di. una crisi della 
giunta regionale che non man-
chera di avere i suoi riflessi 
anche al Comune e alia Pro-
vincia. L'apertura della crisi 
dovrebbe comportare una di-
versa distribuzione di potere 
tra le correnti di alcuni par
titi che compongono la mag-
gioranza di centrosinistra, 
mentre la questione ancora 
aperta riguarda i tempi (su-
bito o dopo la pausa estiva?) 
in cui questa operazione do-
vra avvenire. 

Nel dibattito congressuale 
democristiano della Domus Pa-
cis (di cui abbiamo. dato no-
tizia ieri) sono anche inter
venuti Rinaldo Santini. capo-
gruppo dc alia Regione e con-
siderato presidente in pectore 
della nuova giunta di centro
sinistra. e Luigi Cipriani, pre
sidente della giunta ancora in 
carica. Quest'ultimo dopo un 
breve discorso in assemblea 
ha distribuito alia stampa una 
lunga dichiarazione in cui af
ferma di essere disposto c a 
rassegnare il proprio manda-
to » alia nuova direzione che 
sara eletta dai comitato re
gionale. I 60 membri del co
mitato regionale sono stati co-
si ripartiti tra le sei correnti 
dello scudocrociato: Forze 
Nuove 2; Amici di Moro 3; 
Base 6: Impegno democratico 
(andreottiani) 22: Iniziativa 
popoiare (dorotei-petrucciani) 
19: Nuove Cronache (fanfa-
niani) 8. 

Questa situazione di crisi 
strisciante si e venuta preci-
sando ed acuendo ieri con 
una presa di posizione del co
mitato esecutivo della Fede-
razione laziale del PRI che 
ha annunciato di proporre al
ia direzione regionale — con-
vocata per domani — il riti-
ro dei rappresentanti repub-
blicani dalla maggioranza al 
consiglio della Regione. La 
richiesta e preceduta dalla de
nuncia dello sfaldamento del
la maggioranza quadripartita 

-r *- ~- -*~ k e - dei- rapporti- di collabora-
3 * ? . S if %<*& -1A 1 fcaftitf di ceritro-

sinistra. • 

In un comunicato l'esecuti-
vo repubblicano ha constatato 
come < nel momento stesso 
in cui si $ ricomposto il qua
dra politico a livello naziona-
le, si va ulteriormente dete-
riorando la solidarieta tra i 
partiti di centrosinistra a li
vello delle amministrazioni co
munali e provinciali, sia con 
riferimento ai contenuti pro-
grammatici, sia con riferimen
to alia partecipazione dei quat-
tro partiti nelle giunte, sic-
che anche amministrazioni che 
si formano nell'area del cen
trosinistra escludono la pre-
senza dei repubblicani in ca
st che, per il low numero, 
la loro importanza e i prece
dent che H hanno determina-
ti, non trovano altra spiega-
zione. che quella di un dise-
gno generalizzato in funzione 
di mere ragioni di potere .̂ 
< Una tale assenza di spirito 
di coesione e di capacita di 
coordinamento — prosegue la 
nota del PRI — provoca obiet-
tivamente il logoramento del
la collaborazione anche ai li-
velli della giunta regionale del 
Lazio e delle amministrazio
ni provinciali e comunali di 
Roma*. 

Denunciate in una conferenza stampa delle organizzazioni dei lavoratori le responsabilita del governo 

Poste nel caos: ecco perche 
II numero degli uffici postali rimasto inalterato negli ultimi 30 anni — I servizi espletati ancora in maniera ar-
tigianale — Mancano circa 6000 dipendenti — II pagamento delle pensioni dovrebbe essere effettuato durante la 
intera giornata — Se non si prendono provvedimenti ur genti la situazione peggiorera ancora nel mese di agosto 

Quintal! e quintali di posta restano per mesi accumulati negli uffici postali e (come mostra la foto) a Roma Termini 

Code interminabili si registrano ormai ogni giorno in decine di uffici postali 

Da alcuni mesi stiamo assistendo ad una crisi profonda delle Poste. Uno dei servizi pubblici piu deli-
cati cui sono interessati la totalita dei cittadini non riesce piu a sopportare le esigenze dei suoi utenti. 
Nei prossimi mesi di agosto e settembre la crisi si acuira ancora di piu a causa dei turni di ferie e 
quindi della diminuzione del personale che nei mesi normali e gia molto scarso a fronte del lavoro da 

smaltire. Le carenze che dovranno sopportare i cittadini romani dai prossimo mese saranno in linea di 
massima le seguenti: 

a) Servizi postali: aumento 
progressivo dei ritardi tra spe-
dizione e recapito della corri-
spondenza. Tra 1'imbucazione di 
una Iettera e la sua consegna 
al destinatario passeranno 4-5 
giorni e oltre. Ritardi nelle con-
segne dei pacchi: 10-15 giorni. 
Tuttora vi sono giacenti 5.000 
pacchi e oltre 150 quintali di 
stampe. Caduta di ogni garan-
zia nel servizio raccomandate 
anche a causa del fatto che 
non vengono piu registrate. 

b) Servizi del banco posta: 
Lunghe attese del pubblico agli 
sportelli per le operazioni di 
conto corrente. delle accettazio-
ni delle raccomandate e soprat-
tutto per la riscossione delle 
pensioni da parte dei pensio-
nati. 

c) Servizi delle telecomunica-

zioni: Ritardi nei recapiti dei 
telegrammi: il tempo massimo 
di accettazione e consegna dei 
telegrammi superera di gran 
lunga le 6 ore. Questi gravi in
convenient! purtroppo saranno 
inevitabili non esistendo possi-
bilita rapide di attuare semzi 
di emergenza. 

LE CAUSE . PRINCIPAL! 
DELLA CRISI — La responsa
bilita principaii della crisi dei 
servizi postali ricade interamen-
te sui van" go\-erni che si sono 
succeduti dalla fine delta guer-
ra ad oggi. E' mancato comple-
tamente un indirizzo politico 
per adeguare e trasformare 
questo importante servizio pub
blico alle esigenze degli utenti. 
II governo di oentro-destra An-
dreotti-Malagodi ha inoltre esa-
sperato di piu i problemi gia 
esistenti soprattutto per quanto 

Due feriti (guariranno in pochi giorni) per un saluto non corrisposto 

Finisce a colpi di pistola una lite tra due famiglie 
E' accaduto in uno stabile di via Anteo ieri sera — Michele Gentile, il giovane redarguito dai vicino di casa per 
non aver salutafo ha sparato due colpi — Ora e ricercato — Colpiti Girolamo Bragaglia e la figlia di otto anni 

Nozze 
I compagni Paolo Scianga e Da-

Itiela Scipioni, iscrini alia s«zione 
di N. Tuscolana, si sono uniti in 
matrimonio. Giungano agli sposi 
fclici i migliori auguri da parte dei 
compagni delta Miione, della Fe-
derazione e dell'« Unita >. 

Lauree 
Marcello Spallone figlio del com

pagno professor Mario si • lau-
reato in data 24 cm. in medicina 
• chimrgia con 110 e lode discu-
tendo la tesi: * Calcolosi dell'epato-
coledoco • studio clinico e speri-
tnentalt ». Relatore il chiarissimo 
professor Parlde Stefanini. 

• • • 
La compagna Graziella Falcon] 

del direttivo della seziona di Porto 
Fluviale si a laureata in lettere con 
1 1 0 a lode con una tesi sul teatro 
italiano del '700. Alia compagna 
Graziella le congratulazioni della 
•ezione e dell'« Unita >. 

Urge sangue 
II compagno Filippo Paluzzi ri-

coverato al Polidinico reparto B, 
f>atologia chirurgica, I I Clinlca, 
prof. Fegiz, ha urgenta bisogno di 
•angue del gruppo B Rh Negativo. 
I compagni del gruppo sanguigno 
•epraindicato possono recarsi al-
t'amotaca del padiglior.a soprain-

Una furibonda lite tra due 
famiglie — nata perche uno 
non aveva risposto al saluto 
dell*altro — con gli uomini che 
fanno a cazzotti e le donne 
che si prendono per i capelli 
e si graffiano, si e conclusa a 
colpi di pistola ieri sera a 
Torremaura. Fbrtunatamente 
il hi lane io non e grave: due 
feriti, che guariranno in pochi 
giomi. 

ET accaduto poco dopo le 
21 per le scale dello stabile 
di via Anteo 35. Al primo pia
no vi abita la famiglia Genti
le, ed al secondo la Bragaglia. 
Si conoscono da tanto tempo. 
e si incontrano spesso la sera 
quando iientrano a casa. Ieri 
sera, perd, Michele Francesco 
Gentile di 28 anni, non ha ri
sposto al saluto rivoltogli da 
Girolamo Bragaglia quando Io 
ha incontrato per le scale; 
forse non Io ha sentlto, op-
pure era distratto. Bragaglia, 
tuttavia, pur non accennando 
nessuna reazione sul momento, 
se ne e risentito. 

Cosl piu tardi, ricordando 
l'episodio accaduto per le sca
le, Girolamo Bragaglia ha dato 
il via alia drammatica lite. 
Affacclato al balcone, parlan-
do a voce ben alta per essere 
ascoltato dai vicini del piano 
di sotto, ha risposto al saluto 

di una signora che rincasava 
aggiungendo: «Lei non e soo-
stumata come certe persone 
che quando ti incontrano nean-
che rispondono al trio salu
to— ». A questa battuta ne so
no seguite altre. sempre piu 
pesanti. Pino a che Michele 
Gentile, dai balcone del piano 
di sopra, non si e affacclato 
per dirgliene «quaUro» Da 
questo alia lite e'e voluto po-
chissimo. Girolamo Bragaglia 
e Michele Gentile sono corsi 
per le scale per affrontarsi, 
ed hanno incominciato a pic-
chiarsi violentemente. Qualche 
minuto piii tardi sono inter-
venule la moglie di Gentile. 
Teresa di 25 anni, e la figlia di 
Bragaglia, Giuliana di 26. An
che queste si sono azzuffate. 
tirandosi i capelli e graffian-
dosi. La lite e stata interrotta 
improwisamente da dua colpi 
di pistola: Gentile era entrato 
dentro casa, aveva afferrato 
la sua «Colt 45», ed aveva 
fatto fuoco contro 1 rivall. 

Girolamo Bragaglia guarira 
in dieci giomi, e la figlia In 8. 
Fino a tarda notte la polizia 
ha ricercato. senza rlsultato. 
11 feritore fuggito a bordo di 
una cMlnlft. Altri doe litl-
gantl si sono fatti medicare 
al Policlinico per contusioni. 
Lo stesso sparatore sarebbe 
rimasto ferito ail* testa, 

Uassassino di Olivares: 
« Volevano avvelenarmi » 

L'assassino di Vittorio Oli
vares, I'impiegato della «E1 
AI» ucciso a colpi dl pistola 
In via XX Settembre il 27 
aprile scorso. si e fatto por-
tare d'urgenza neirinfermeria 
di Regina Coeii, strillando 
che k> avevano awelenato, II 
siriano Mulham Seif Eldin Al 
Mamoun ha fatto accorrere i 
secondini, gridando dall'inter-

no della sua cella compri-
mendosi la pancia. 

Al detenuto e stata pratica-
ta la. lavanda gastrica, e poi 
e stato riaccompagnato in car-
cere. La polizia ha molti so-
spetti che Al Mamoun — che 
ha gia dato segni di squilibrio 
mentale durante il suo arre-
sto — abbia compiuto una 
messinsoena 

RIUNIONE SULLA SCUOLA — 
Oni , all* or* t ,30. in FcdarazioiM, 
• convocata la rioniona tai pro-
Weini deiredilizia scofastica a Roma. 
Relatrk* sari la caaapama M. 
D'Arcanpeli. Sono invitati a part*> 
cipara i responsaaili scaofa, la ra-
spoasaalli ftmminili (telle Zona dal
la citta a i Consigner! al Circo-
scriziana. 

COMMISSION! SCUOLA — 
Ofpf, alls ora 19, rianlona dalla 
CeajMilaaiona acaela In Fadaraaiwia 
con la parladpatiana dai compaaai 
Sclarilli-Rerralll a ClannantonL 

ASSSMRLEA — Caaalottii Cef-
lala Boccaat ora 20,30 (lacaaalll)i 

Crottaferrata: ora 19 (OtlaTiano). 
CD. — N. Gordianh ore 19,30 

(Fraddazzl). 
ZONE — a Zona Nord >: Trion-

lalc; ora 20, sono convocatl I com-
paani della Commission* urbanltti-
ca, i aeiialarl della sazionl a I 
Consiglieri di Circoscrizione. Con-
clad* II compagna Uto Vetera. 
• Zona Ovest >: Domani, a Garba-
tella. rlla or* 1S.30, a convocata 
la rlimlon* del mamarl del CD. di 
Zona, dai aagratail a delta raapon* 
•aaill femmlnill dalla sezioni, del 
caplgrappe dl Circoscrizion*. O.d.g.i 
« Iniziativa del Partito nel qaadro 
dalla campagna stampa camunista » 
( V I M * ) . .,*.,. 

riguarda il trattamento dei di
pendenti e 1'accentramento bu-
rocratico determinando una di-
sfunzione direzionale con la 
presenza di una miriade di inu-
tili controlli. Questo indirizzo. 
che aveva alia base una poli-
tica di favoreggiamento del ser
vizio privatistico (agenzie di 
citta. ditte private di tra sport i 
ecc). oltre che non risolvere i 
problemi gia esistenti ha bloc-
cato anche quelle poche inizia
tive gia in atto e che in parte 
avrebbero migliorato il servizio. 
I problemi piu acuti da risol
vere sono i seguenti. 

ASSOLUTA MANCANZA O 
FORTI RITARDI NEL PROCES-
SO Dl MECCANIZZAZIONE E 
Dl AUTOMAZIONE DEI SER
VIZI — I servizi vengono anco
ra espletati in maniera artigia-
nale o manuale (poche macchi-
ne agli sportelli per l'acoetta-
zione automatica della corri-
spondenza e dei conti correnti 
e vaglia; nessuna meccanizza-
zione dei servizi di sollevamen-
to. trasporto intemo negli uffi
ci dei pacchi della corrispon-
denza ecc). Assolutamente ini-
doneo il parco rotabile, sia per 
quanto riguarda le vetture po
stali su rotaia che gli automez-
zi, nessuna politica organica 
per i trasporti, sicche la scelta 
per mezzo di trasporto (aereo, 
auto. ferro\ia) a\rviene non se
condo reali esigenze di celeriz-
zazione del ser\izio ma in ma
niera slegata e non producente. 
In particolare, per quanto ri
guarda la meccanizzazionc. si 
registra la mancanza di macchi-
ne per il trasporto e e la rac
colta della corrispondenza. per 
cui il servizio di vuotatura delle 
cassette viene malamente ese-
guito perche e svolto dalle stes-
se macchine che effettuano la 
consegna delle stampe; nell'uf-
ficio di ferrovia esiste un im-
pianto di nastri trasportatori 
che e stato sempre inefficicnte 
o quasi e da due anni e mezzo 
e ormai completamente bkxrea-
to; mancano trattori elettrid e 
carrelli. che rappresentano stru-
menti indispensabili per l'atti-
vita negli uffici di ferrovia. 

INSUFFICIENZA DEGLI IM-
PIANTI POSTALI — II numero 
degli uffici postali rispetto alia 
ppolazione e rimasto quasi inal
terato negli ultimi 30 anni, no-
nostantc la trasformazione eco-
nomica del Paese e rincremento 
del traffico postale. La stra-
grande maggioranza degli attua-
li impianti non sono idonei nd 
ai servizi postali nella citta che 
svolgono servizio a diretto con-
tatto con l'utenza (servizi di 
sportclleria-recapito) sono at-
tualmente II. Questi sono deno-
minati < Uffici Principaii >. ope-
rano a ciclo completo (2' ore 
su 24) e prestano servizio al pub
blico dalle ore 8 alle 21. 

Di fronte alio sviluppo demo-
grafico e urbanistico verificato-
si nella citta negli ultimi 30 an
ni, lo sviluppo degli impianti 
postali e stato del tutto inadc-
guato. Vi erano otto uffici prin

cipaii del 1940 che sono diven-
tati poi 11 intorno al 1960; da 
allora sono rimasti gli stessi. Vi 
e inoltre il problema delle con-
dizioni igieniche ed ambicntali 
degli attuali impianti nei quali 
risultano violate multe norme 
suH'igiene del lavoro. Nei mesi 
estivi inoltre. alcuni locali sono 
del tutto inagibili. Nei senizi 
telex, in particolare. l'assoluta 
mancanza di volonta dell'Ammi-
nistrazione PP.TT. di reperire 
in tempo idonei locali per l'ap-
plicazione di impianti. ha pro-
dotto una giacenza di circa 500 
richieste di allacciamento. 

ASSENZA Dl QUALSIASI SE 
RIA POLITICA DEL PERSO
NALE: INSUFFICIENZA DE
GLI ORGANICI — L'incremento 
postale che si registra nei ser
vizi postali. telegrafici e di 
bancoposta. non ha visto i di
rigenti deirAmministrazione at
tuare una politica di adegua-
mento del personale. per cui e 
andato sempre piu aumentando 
il divario fra rincremento dei 
senizi ed il numero degli ad-
detti. Inoltre e'e da aggiunge-
re una squilibrata distribuzione 
del personale. milioni di presta-
zioni straordinarie all'anno (80 
miliardi di spesa annua per i 
compensi delle ore di straordi-
nario e dei cottimi come dimo-
strano i seguenti dati): 

Impiegati: organico previsfo 
dall'Amminisfrazione 5J45. Per
sonale effettivo presente al 
2-2-72: 4.1«4; al 1-7-73: 3.411. 

Agenfi: organico previsfo dal-
rAmminisfrazione t^24. Perso
nale effettivo presenfe al 2-2-72: 
5.617; al 1-7-73: 5.2*7. 

Alia grave situazione si e cer-
cato di far fronte con l'aumento 
degli straordinari e dei cottimi 
il cui livello e tale che il sem-
plice rifiuto dei lavoratori e 
sufficiente a bloccare i senizi. 
A Roma vengono effettuate ogni 
mese circa 800 mila ore di 
straordinario con una media per 
Iavoratore di 4 ore giornaliere. 
che nei settori piu importanti, 
come gli uffici di ferrovia. rag-
giunge punte di 7 ore. 

DISORGANIZZAZIONE DEI 
SERVIZI — II servizio di re
capito e organizzato in modo di-
verso nelle varie zone della cit
ta. La consegna delle stampe 
attraverso i cosiddetti cviagget-
ti» puo av\-cnire a condizione 
che portieri e negozianti si pre-
stino a rappresentare punti di 
appoggio ai quali 1'addctto alia 
consegna affida le stampe in 
attesa che il portalettcre le rac-
colga per distribuirlc ai vari 
destinatari della propria zona. 
Vengono posti limiti alio svi
luppo della motorizzazione nel 
servizio di recapito. Nei servizi 
di sportclleria vengono applicati 
orari ridotti per i servizi di pri-
maria importanza quale ad 
esempio il pagamento delle pen
sioni, che dovrebbe invece es
sere effettuato ncll'intera gh>r-
naU. •- . - . « -

Per un servizio capace di soddisfare 

le esigenze della popolazione 

Le richieste 
e le proposte 
dei sindacati 

E' necessario invertire Tattuale tendenza 
alia privatizzazione di alcuni settori — In 
certe occasioni si pretendono dagli impie
gati turni lavorativi di 21 ore su 24 

La posizione dei sindacati 
sulla grave crisi delle poste 
e sulle iniziative da pren-
dere con estrema urgenza 
sono state illustrate in una 
conferenza stampa tenuta ieri 
mattina nella sede della Fe-
derazione unitaria (CGIL-
CISLUIL). 

I dirigenti sindacaii Marta 
della CGIL-SIP e Rocca della 
CISL-SILP hanno innanzi tut
to precisato che l'intendimen-
to delle tre organizzazioni 
dei lavoratori postelegrafoni-
ci che rappresentano la quasi 
totalita del personale e quello 
di venire incontro alle esi
genze della cittadinanza c 
quindi di ricercare una piu 
stretta collaborazione con le 
organizzazioni democratiche 
di massa, con gli Enti locali. 
con i comitati di quartiere 
e con tutte quelle forze che 
si battono per un migliora-
mento dei senizi pubblici. 
Hanno anche annunciato di 
aver intenzione di promuo-
vere a breve scadenza una 
azione di lotta per sensibi-
lizzare l'opinione pubblica su 
questi problemi. 

Entrando nei particolari i 
due dirigenti hanno sottoli-

neato che la carenza di per
sonale e una delle piu gravi 
responsabilita dei passati go-
verni particolarmente se si 
tiene conto del costante au
mento della disoccupazione 
in Italia. II personale effet-
tivamente in servizio e in-
feriore di circa tremila unita 
al numero previsto dall'am-
ministrazione (che tra l'al-
tro sarebbe egualmente in-
sufficiente mancando grosso 
modo oltre 6000 dipendenti 
cifra indispensabile per svol-
gere un lavoro adeguato). 
Per far fronte alle esigenze 
si ricorre al lavoro straordi
nario: proprio ieri mattina 
i dipendenti dell'ufficio Ro-
ma-Ferrovia sono stati mi-
nacciati per non aver accet-
tato di lavorare il terzo tur-
no cioe altre 7 ore oltre alle 
quattordici che gia effettua
no. I cittadini — hanno detto 
i due sindacalisti — devono 
conoscere questa situazione, 
non e possibile lavorare 21 
ore su 24 e si deve compren-
dere che se ci sono dei re-
sponsabili di questo disser-
vizio certamente non sono 
da ricercarsi tra i dipendenti 
degli uffici postali. 

Abolire i privilegi 
Spesso — hanno ancora 

rilevato — dobbiamo frenare 
le spinte che vengono dai 
lavoratori per non creare 
ulteriori disfunzioni nei ser
vizi e per non favorire la 
politica che tende a una pri
vatizzazione dei servizi. 

Per gli impianti postali i 
sindacati chiedono che sia 
applicato il piano regolatore 
e che le aree deslinate ai 
servizi pubblici prevedano 
la costruzione immediata di 
uffici prindpali nelle zone 
Tuscolano, Casflino - Torre 
Spaccata, Tiburtino, Salario, 
Flaminio, Monteverde. Por-
tuense. Spinaceto. Appio Sud, 
Pietralata. Occorre anche 
una riorganizzazione dei ser
vizi nella provintia di Roma 
per quanto riguarda la rac
colta e il trasporto della 
pusta; raumento degli uffici 
che rimangono aperti dalle 
8,30 alle 21; il lavoro dei 
portalettere organizzando a 
parte il servizio delle stam
pe pubblicitarie e consegnan-
do i quotidiani in abbona-
mento postale attraverso i 
fattorini telegrafici che pos
sono garantire il servizio dal
le 7 alle 20. Bisogna anche 

abolire i privilegi che si so
no instaurati a fini cliente-
lari per certe pubblicazioni 
che godono di un trattamen
to di favore per il prezzo e 
per la rapidita del recapito. 

Dopo aver rilevato che la 
instaurazione del codice po
stale. mentre e costato sva-
riati miliardi non ha avuto 
che scarsissimi risultati. e 
stata denundata la mancan
za di collegialita nelle deci-
sioni dei due ministeri (Tele-
comunicazioni e Trasporti) 
direttamente interessati al 
servizio postale. L'ultimo e-
sempio e dato dallo sposta-
mento di orario di un treno 
postale. il 999 proveniente 
da Milano, che arrivava alle 
6. a Termini mentre ora ar-
riva alle 9. Questo sposta-
mento di orario ha determi-
nato un ritardo nel recapito 
della posta di 24 ore per 
Roma e addirittura di giorni 
per i paesi del Sud. Inoltre 
ha rivoluzionato i turni di 
lavoro di molti dipendenti a 
scapito del servizio. Una de-
cisione presa unilateralmente 
dai ministero dei Trasporti 
senza conoscere i danni che 
avrebbe arrecato soprattutto 
agli utenti postali. 

Maggiore meccanizzazione 
Necessaria e indispensabile 

— hanno aggiunto i sinda
calisti — e la meccanizza
zione dei servizi con premi-
nenza per quelli a diretto 
contato con il pubblico. In 
questo modo avrebbero a ces-
sare le code agli sportelli, 
verrebbe semplificato il la
voro dei dipendenti e si a-
vrebbe la possibilita di esc-
guire le operazioni di versa-
mento e di prelievo presso 

qualsiasi ufficio; soprattutto 
si avrebbe 1'immediatezza 
delle registrazioni e degli 
aggiomamenti. Altre propo
ste concrete sono state avan-
zate durante la conferenza 
stampa proposte che finora 
hanno trovato ostacoli su 
ostacoli; a pagarne i disagi 
sono i cittadini. con un ser
vizio non efficicnte. e i di
pendenti delle poste. con un 
lavoro sempre piu massa-
crante. 
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Domani riunione a Monterotondo 

Verso un consorzio 
tra quattro Comuni 

Gli alfri cenfri interessati sono Tivoli, Guidonia e Men-
tana • Una inizialiva necessaria per cosfruire una alter-
nativa all'attuale fipo di sviluppo economico e urbanistico 

Domani. nell'aula consilia-
re del Comune di Montero
tondo, sara ripreso un di-
ecorso, peraltro mai inter-
rotto, sul consorzio tra i co
muni del comprensorio ad 
Est-Nord-Est di Roma e ciod: 
Tivoli - Guidonia - Menta-
na - Monterotondo. Un in-
contro die si sarebbe dovu-
to tenere molto tempo prima 
a Guidonia o • Tivoli, come 
convenuto in altre occasioni 
dalle rispettive amministra-
zioni. ma die le recenti cri-
si dei due Centri hanno di 
fatto impedito. 

Bene quindi ha fatto il 
sindaco di Monterotondo, 
cumpagno Borelli, a convo-
care il convegno, nel momen-
to in cui il tempo non gio-
ca certo a favore dei quat
tro Comuni per le scelte che 
sono state e dovranno essere 
fatte su questo territorio in 
relazione alio sviluppo indu
s t r i a l ed al passaggio di 
importanti vie di comunica-
zione. tra cui la congiungen-
te autostradale A1-A2. La 
formazione del consorzio de-
ve in sostanza ' servire alio 
stabilimento di un rapporto 
organico tra i Comuni die, 
data la loro posizione strate
gic;! nell'area metropolitana 
di Roma, possono essere sog-
getti a scomparire nella 
grande citta, assorbiti da una 
macroscopica e caotica cre-
scita, al contrario. invece, 
quest! comuni debbono ave-
re la capacita contraente di 
etabilire le condizioni per un 
diverso sviluppo, attraverso 
un'azione di riequilibrio: 
comprensorio-citta-regione. 

Questa e la linea che i 
quattro Comuni si sono dati 
sin dai primi loro incontri, 
lavorando su un'ipotesi di 
assetto territoriale di citta 
lineare da Tivoli a Montero
tondo, col tempo, non piu su-
bordinata a Roma, tendente 
ad un autonomo sviluppo che 
poggi sulla ripresa dell'atti-
vita agricola specializzata. 
sulla razionalizzazione degli 
insediamenti industriali, sul-
l'ampliamento del settore tu-
ristico: il tutto innervato su 
un'efficiente fascia infra-

Presentato all'incasso 
biglietto delta 

Lotteria di Monza 
II ministero delle Finanze 

ha annunciato che e stato 
presentato per il pagamento 
dalla Banca Nazionale del La-
voro il biglietto serie AA n. 
38171 vlncerjte il secondo pre-
mio delta lotteria di Monza 
1973 di lire 75 milioni. Nel 
giorni scorsi era stato presen
tato all'incasso anche il bi
glietto vincente del primo pre-
mio di 150 milionL 

COMUNICAZIONE 
DELL'ACCADEMIA 

DI SANTA CECILIA 
Si comunica che i conccrti in 

programmo giovcdi 26 e venerdi 
27 luglio alia Basilica di Massen-
lio sono sospesi causa sciopero 
aziendale. 

A CARACALLA REPLICA 
DI CAVALLERIA 

RUSTICANA, CAPPELLO 
A TRE PUNTE E AIDA 

Srasera 26, alle 2 1 , Bile Terme 
di Caracalla replica di CAVALLE
RIA RUSTICANA di Pielro Masca-
gni (rappr. N. 13) concertata e 
diretta dal maestro Nino Verchi, 
maestro del coro Augusto Parodi. 
regia di Mario Missiroli, scene e 
costumi di Attilio Colonnello. Irt-
lerpreti principali: Claudia Patada, 
Gianfranco Cecchele. Walter Al
bert! e Adriana Martino. Seguira il 
balletto IL CAPPELLO A TRE 
PUNTE di Manuel De Falla-Rafael 
Da Cordova-Pablo Picasso, concer-
tato e diretto dal maestro Mauri-
z.o Rinaldi. Intepreti principali: 
Msrisa Matteini. Rafael Oe Cor
dova. Gianni Notari e il Corpo di 
Ballo del Teatro. Venerdi 27. al
le ore 21 replica di AIDA di G. 
Verdi. 

CONCERTI 
VILLA CELIMONTANA - TEATRO 

LA VER2URA (P.zza Ss. Gio
vanni e Paolo) 
Sabato prima aile 21,30 V I I I sts-
gione del Complesso Romano del 
Baueito diretlo da Mai tens \ju 
new Musiche CiSikorski, Kota, 
Kscheturien. Butt. Coreogratie 
Otinelli. Walter Venditti. con Lo 
Giudica, Soli. Barnics, Luciano, 
Buonendi. Vilioresi, Laurence. 

UTITUZlONE UNIVERSITARIA 
DEI CONCERTI Le Segretene 
della Istiluzion* (Via di Villa 
Patrizi 14, tel. 860.195 orano 
9-13. 16.30-19 • Aula Magna 
Citta universitaria, t. 4957234/5 
orario 10-13) sono eperte tutti 
i giomi teriail escluso II sabe-
to, per il rinnovo delle associa-
zioni alia stsgione 1973-74. 

PESTA DELLE ARTI 
BELLA POLONIA 

Venerdi .* agosto elle 21 a fro
sea ti Chiesa S Pietro: Fistuiatores 
et Tubicinatores Versovienses 

ACCADEMIA FILARMONICA 
La Segtetene oeiie riismvonics 
(Via Fiammis MS tet J60WS2) 
• aperta tutti i giotni teriail 
( 9 13 lb.30 19.30) esciuso M 
bato oomeiiggio pet i> rinrtovc 
dene essocianoni pet t* stsgione 
1973 *4 i potti satannc lenati 
• disposition* <]«• M X I tine ail 11 
teltvnibre • seisnno poi conside 
rati liberi l wxi poltanno con 
termite I ioro oosti srwht oe* 
Iscritto 

ASS.NE MUSICALS ROMANA 
- Oal 3 ai 7 ego»io Serenete in 

Chiostro thioslio S Giovanni da' 
Cenovesl Via Anicia 12 (Trsste-
tora) . AM* ore 21,30 Flamenco 

lnlormez.i Via dei Bench! 

strutturale che potra colle-
gare ogni tipo di attrezza-
tura sociale. 

E' un'ipotesi astratta che 
non regge alia verifica. che 
non ha gambe per cammina-
re? Noi non lo crediamo. 
L'alternativa a tutto cid e la 
citta megalopoli: dal mare 
ai monti, secondo una logi-
ca politica che e stata por-
tata avanti fino ad oggi dal
le classi dominanti economi-
co-politiche e che ha trovato 
all'interno dello scudo crocia-
to autorevoli sostenitori. 

Per questo noi comunisti 
ci siamo mossi da tempo per 
prevenire e battere ogni ten-
tativo che vada in questa di-
l-ezione, convinti come siamo 
che il danno sarebbe incalco-
labile e certamente irrepara-
bile. Altri si sono convinti 
della giustezza delle nostre 
tesi: forze democratiche, or-
ganismi sindacali dei lavo-
ratori, organizzazioni del 
commercio, dell'artigianato, 
della piccola industria. del-
l'agricoltura: e - necessario 
pero affrettare i tempi, poiche 
le forze legate alia rendita 
fondiaria e parassitaria in 
genere, lavorano in senso an-
tidemocratico (lottizzazioni 
abusive) e al limite usano i 
cosiddetti strumenti c tecni-
ci » alle spalle di tutti: Co
muni. Provincia e Regione. 

Alcuni esempi. Nei comuni 
di Tivoli e Guidonia sono sta-
ti lottizzati abusivamente cen-
tinaia di ettari di terreno in 
aree a ridosso del comune di 
Roma. L'ANAS fa redigere 
un progetto da un'impresa ri-
guardante la congiungente 
A1-A2. ignorando, a quanto e 
dato sapere, i piani regolato-
ri dei Comuni interessati, il 
parere della Provincia. e so-
prattutto. eludendo la Regio
ne che in materia ha compi-
ti istituzionali. 

A Monterotondo, le forze 
democratiche. i pubblici am-
ministratori, le organizzazio
ni del lavoro, non solo do
vranno riconfermare la li
nea che gia si sono data, ma 
dovranno nel concreto impe-
gnarsi a portarla avanti a 
tutti i" livelli: Comuni, Pro
vincia e Regione e dove cio 
non sia sufflciente. chiamare 
il governo al rispetto delle 
istanze democratiche, qualo-
ra dovesse prendere corpo 
l'idea di una soluzione < tec-
nica > del collegamento auto
stradale. 

La verifica delle posizioni 
politiche dei partiti passa at
traverso questo banco di pro-
va. Noi comunisti sosterremo 
con coerenza questa linea, 
nella convinzione che la ri
presa economica dipende — 
tra l'altro — dalle scelte che 
vengono portate avanti su un 
determinato territorio. 

Ezio Cerqua 

Contro le precarie condizioni di lavoro nel deposito locomotive 

San Lorenzo: oggi corteo 
e sciopero dei ferrovieri 

Manifestazione dei lavoratori della Solvay - L'azienda di Ponte Mammolo costretta a ri-
vedere la sua decisione di smobilitare - Trattative di nuovo interrotte con I'Assistal 
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I lavoratori della Solvay durante la manifestazione dl lerl davanti all'Ufficio del lavoro 

Le costruzioni dell'IACP ai Monti del Pecoraro 

Alloggi - beffa per 450 
famiglie di Tiburtino III 

Le nuove case costruite senza strade, fogne e acqua • Un 
conflitto di competenza tra la prefettura e la Regione 

Hanno aspettato anni e anni 
per evere una casa vera. Final-
mente l*hanno quasi ottenuta, 
ma non potranno abltarci per-
che mancano fogne, acqua, e 
le strode per Taggiungere i 
nuovi appartamenti. Della vl-
conda sono protagonlste-vitti-
rne 450 famiglie di Tiburtino 
i n che, dopo anni di lotte e 
ripetute proteste, dovrebbero 
avere il 18 agosto prossimo dal-
l'lstituto autonomo case po-
polari i contxatti dl abitazione 
per gli alloggi costruiti ai Mon
ti del Pecoraro. 

I nuovi appartamenti co
struiti con la Jegge a 167 » so
no 720 (450 per le famiglie di 
Tiburtino i n , 120 per Borgata 
Gordiani e 150 da assegnare 
con un bando dl concorso). I 
primi ad entrare in possesso 
delle case dovrebbero essere 
gli abitanti di Tiburtino n i 

che perb non potranno benef 1-
ciare di questo loro dlritto per-
ch§ non sono state' cosbrulto-
n6 le strode n& il colletbore. 
Le ragioni di queste incredi-
bill mancanze sarebbero do-
vute ad un conflitto di compe
tenza tra la prefettura e la 
Regione che debbono autoriz-
zare il Comune (V Ripartizio-
ne) ad entrare in possesso dei 
terreni su cui sono state co
struite le case per iniziare i 
lavori di realizzazione delle 
strade e degli altri servizi man-
canti. 

E' augurabile che le diver-
genze buxocraticrre-formali ven-
gano superate al piu presto. 
Le famiglie di Tiburtino i n 
e le altre che hanno afcteso 
anni e anni per ottenere una 
casa decente non possono ora 
tollerare di vedersi assegnati 
degli appartamenti-beffa, 

Scendono oggi in lotta 1 600 
ferrovieri del deposito loco
motive dl Roma 8. Lorenzo 
per protestare contro le pre
carie condizioni di lavoro, la 
lentezza con la quale si ef-
fettuano i lavori di potenzia-
mento e ammodernamento 
deH'officina, rinadeguatezza 
deirorganico e delle quali-
fiche. 

Alle ore 9 1 lavoratori en-
treranno in sciopero e si re-
cheranno in corteo alia dire* 
zione dove una delegazione 
chiedera di essere ricevuta dal 
direttore generate al quale 
saranno esposti i particolari 
della protesta. 

SOLVAY — I lavoratori del
la Solvay di Ponte Mammo
lo, in lotta dal primi di luglio 
i » r impedire lq smantellameD* 

.' to'della" fa^orlca, hanno avuto 
nel giomi scorsi un Incontro 
alia Regione con i rappresen-
tanti dell'azienda present! le 
organizzazioni sindacali del 
chimici, il consigliere regiona-
le Morelli, il rappresentante 
della 5. Circoscrizione e lo 
assessore regionale al lavoro. 

La rappresentanza della Sol
vay ha riconfermato il dise-
gno di una logica di profitto. 
I lavoratori hanno contestato 
che la Solvay di Ponte Mam
molo possa considerarsi una 
azienda improduttiva dimo-
strando come una serie dl 
esperimenti effettuati positJ-
vamente siano stati sfruttatl 
in azioni speculative attraver
so concession! in appalto. 

L'assessore al Lavoro della 
Regione Lazio e 11 consigliere 

Morelli hanno dichiarato la 
disponibilita della Regione per 
ogni aiuto previsto dallo sta
tute regionale considerando 
anche che a Ponte Mammolo 
si producono contenitori di 
plastica per aliment! ortofrut-
ticoli. l ed mattina i lavora
tori della Solvay e rappresen* 
tanti dell'azienda hanno avuto 
un successivo incontro presso 
TUfficio provinciale del Lavoro 
dove, dopo ampia discussione, 
l'azienda e stata costretta a 
rinviare qualsiasi decisione 
alia fine di settembre. 

TELEFONICI — Si sono 
svolte nei giorni 11 e 17 luglio 
presso l'associazione Assistal 
di Milano le trattative per lo 
accordo integrativo elettro-te-
lefonico C.q.N.L. metalmecca-

:.nico;fra .As^tal *^HJM;,L,M-
teggtamento" negaiivo' assurifc 
daH'Assistal verificatosi nelle 
due ri union! ha provocato la 
interruzione delle trattative 

Al fine di dare una risposta 
decisa e qualificata al padro-
nato piu retrivo del settore 
dichiara 8 ore di sciopero da 
effettuarsl entro 11 27 luglio. 

Rimane intesa la sospensio-
ne del lavoro straordinario. 
II Coordinamento regionale 
Lazio segue altresi lo svolger-
si delle situazioni aziendali 
Spait-Lazlo e 8item-imite di-
chiarandosi pronto ad inter-
venire nella lotta per far re-
trocedere le direzioni di tali 
aziende dalle posizioni di 
inadempienza contrattuale e 
di repressione antidemocrati-
ca della Hberta di sciopero. 

Forte manifestazione di protesta a Zagarolo 

Da un anno i viticoltori 

attendono gli indennizzi 
Centinaia di coltivatori in corteo - La grandine danneggi6 l'80% 
delle colture - Ora il ministero proibisce anche I'impiego dei razzl 

Alcune centinaia dl viticol
tori di Zagarolo hanno dato 
vita ad una forte protesta 
contro il provvedlmento del 
Ministero dei Trasporti che 
vieta Hmplego di razzi antl-
grandlne col pretesto che o* 
stacolerebbero la navigazione 
aerea. 

Lo scorso anno vlolente 
grandinate dlstrussero il rac-
colto della zona per 1*80 per 
cento; la regione Lazio in se-
gulto alle lotte dei contadini 
si era impeenata ad lnterve-
nire per indennizzare 1 viti
coltori in misura limitata ma 
il provvedlmento non e stato 
mai varato, mentre il Mini
stero dell'Agrlcoltura si e rl-
fiutato dl lntervenire. Questo 
anno piu volte vi sono state 
awisaglie di grandinate. La 
produzlone dell'uva da tavola 
e da vino si annuncia discre-
ta e dl buona quallta ed una 
eventuale ondala di grandi
nate getterebbe sul lastrico 
1 contadini. 

A questo punto si rende as-
solutamente necessario un im
mediate provvedlmento per 
garantire 1 redditi dei viti
coltori, cominciando dall'abo-
lizlone del divieto dell'uso 
del razzl, per il cui lmpiego 
possono lntervenire 1 vigill 
del fuoco e gli incarlcatl del 
comune. La Regione deve in-
fine adottare prowedimentl 
per l'integrazione del reddlto 
contadino nell'ambito dl una 
politica per lo sviluppo della 
vlticoltura regionale, basato 
sull'impresa coltivatrlce • e 
sulla cooperazione, e costrui-
re gli strumenti per l'attua* 
zione del fondo di solldarieta 
nazionale. 

Alia manifestazione indetta 
dalle organizzazioni sindacali 
e professional} del contadini, 
compresa la Coldiretti, han
no aderito il comune di Za
garolo, 1 commerciantl. gli ar-
tlgiani e i consorzi stradali. 
Alia fine del lungo corteo con 
trattori e macchine" agricole, 
hanno parlato Bellardini del-
l'Alleanza contadini. Giacomo-
ni dellTJCI e Mastrangeli, sin
daco di Zagarolo. 

Presentato dal consiglio sindacale 

MACCARESE: nuove adesioni 
alia piattaforma rivendicativa 

Dopo la completa adesione del PCI, impegni dell'uf-
f icio politico della Federazione del PSI e del comitato 

romano della Democrazia cristiana 

La piattaforma rivendicati
va del consiglio unitario sin-
dacale di zona della XIV cir
coscrizione (Maccarese-Fiuml-
cino-Aurelia) scaturita dalla 
glomata di lotta del 13 giu-
gno dopo la completa adesio
ne del PCI ha avuto ieri un 
giudizio positlvo dall'ufficlo 
politico della Pederazione ro-
mana del PSI e la plena con-
vergenza del Comitato roma
no della Democrazia Cristiana. 

La piattaforma rivendicati
va prevede i seguentl punti: 
il passaggio in affltto della 
Azienda Agricola Maccarese 
dei 2.500 ettari circa di ter
reno attualmente a conduzio-
ne diretta da parte del Pio 
Istituto Santo Splrlto; l'utiliz-
zazlone dl tutte le risorse per 
lo^ sviluppo dell'agrlcoltura in-
tensiva;: la localizzazione nel 
comprensorio di un modemo 
e razionale centro zootecnico; 
ra&sunzione di un ruolo re
gionale della Centrale del Lat-
te che dovrebbe coordinare 
l'attlvita delle cooperative 
operant! nel Lazio; la promo-
zione da parte della Maccare
se di una campagna per im-
mettere sul mercato romano 
prodottl a prezzi controllatl, 
il coordinamento dei piani di 
investimento dell'Ente di Svi
luppo e del Consorzio di boni-
fica nel quadro della program-
mazione regionale; finanzia-
menti della Regione per lo 

sviluppo agricolo e il piano 
zootecnico; l'inizio di tratta
tive con le Parteclpazioni Sta-
tali, 1'IRI, l a Regione, il Co-
mune di Roma, il Pio Istituto 
Santo Spirito per la parte che 
a ognuna compete. 

Su quest! punti il PSI si e 
impegnato per un suo soste-
gno «nelle assemblee elettlve 
e nei conslgli dl amministra-
zione degli Entl Interessati». 
Da parte sua la DC ha assi-
curato «un impegno rigoroso 
dl tutti gli amministratori de-
mocratico-cristianl a tutti 1 
livelli». 

viale Giuiio desare 
DA' OGlst^'e ,'iino'> a i ' ^ . luglio 
'74, in dipendenza deiresecu-
zlone del lavori per la oo-
struzione della gallerla della 
metropolitana, sara occu-
pata la carreggiata centra
le di viale Giulio Cesare com
presa tra la testata dell'at-
tuale cantlere ublcato a cir
ca 20 metr! prima dell'incro-
cio con via Paolo Emillo e 

11 numero civico 73, e la car
reggiata laterale compresa 
tra via Damiata e via Le-
gnano. 

Ostia: ieri giornata di lotta contro il carovita 

Scioperi nei cantieri 
e iricontri nei rnerccati 
La popolazione rivsndica anche la costruzione dell'ospedale di zona e ser
vizi sociali - Corteo e comizio degli edili - Si preparano altre iniziative 

Con pieno successo si e svol-
ta ieri a Ostia la giornata di 
lotta contro il caro-vita. per la 
costruzione dell'ospedale di zo
na. per i servizi sociali. Circa 
duecento metalmeccanici si so
no incontrati nella mattinata 
con i cittadini" nei mercati e 
nei posti di lavoro ed hanno 
discusso le iniziative da pren
dere contro l'aumento dei prez
zi. Nelle discussioni sono sta
ti anche affrontati i problemi 

riguardanti i servizi sociali e 
in particolare la costruzione 
dell'ospedale. 

Nel pomeriggio. gli edili che 
erano scesi in sciopero. hanno 
dato vita ad un corteo che e 
sfilato per le vie di Ostia ed e 
confluito a piazza Anco Mar-
zio dove si e svolta una mani
festazione alia quale hanno 
partecipato centinaia di citta
dini. 

In serata si e svolto un pub-

blico dibattito tra sindacati e 
famiglie di lavoratori in piaz
za Gasparri nella zona di 
« Nuova Ostia >. Alia fine del
la manifestazione 6 stato deci-
so di dar vita ad altre inizia
tive analoghe. soprattutto per 
quanto riguarda il caro-vita. 
invitando a parteciparvi le or
ganizzazioni democratiche. i 
comitati di quartiere, i sinda
cati, le organizzazioni politiche 
e i cittadini di Ostia. 

BASILICA Dl MASSENZIO 
Oggi, e domani 27, alia 21,30 
Basilica di Massenzio, concer
to diretto da Zdenek Macal 
(stagione sinfonica estiva delta 
Accademia di S. Cecilia, tagiian-
do n. 8 • 9 ) , In programma 
Dvorak, ' Kameval, ouverture: 
Roussel. Bacco e Arianna. I I 
suite: Strauss. Vita d'eroe. poe
ms sintonico (vioiino solista 
Gennaro Rondino) Biglielti 
in vendita al botteghino del* 
I'Accademia in Via Virtorl* 6. 
dalle 10 alle 13; al botteghino 
della Basilica di Massenzio dalla 
19.30 in poi Biglietti anche 
presso I'American Express In 
Piazza di Spagna 38. 

ASS. CULTURA E TEATRO 
Prernio Latin* 1973 - Festive 
internazionate dello spettacolo. 
Riposo • Oomani. alle ore 21,30, 
al Parco Comunale di Latina: 
c Collegium musicum a diretto dal 
Maestro Fidel Baldin e • La Bib-
bia »con Armano Stula e Vitto-
ria Solinas. Inforrnaiioni Roma 
tel. G8.68.03. 

PROSA - RIVISTA 
AL TORCHIO TEATRO DEI GIO-

VANI (Via E. Morosini 16. Tra-
stcrcT* - Tel. 5 8 ^ 0 ^ 9 ) 
Alle 18 ripresa dello spettacolo 
per bambini • Mario e il dra-
l o » di Aldo Giovannetti, con 
la partecipazione dei piccoli cpet-
tatori. 

ANFITEATRO LA QUERCIA DEL 
TASSO (Al Ciaaticoto - Telefo-
no 581.613) 
Ore 21.30, prima. Sergio Am-
mirata pre* « La Mawdi aeoto • 
di MacMarelll con Liliarva Chiari, 
M Bonini. Olas, B Cealti. F. 
Cremonini, M Francis. P Lo-
rin, G. Piermattei. M. Rouies. 
M Sain. O Stracuzzi Regia Set 
gio Ammlrate 

BORGO S. SPIRITO (Via Peniteo 
zieri. 11 • Tel. 84.52.674) 
Oomenica 29 alle 17.30 la Com-
pagnia D'Origlia Halmi pres.; « La 
netnica • comm in 3 atti di Oa-
rio Nicodemi Prezzi familiari. 

CENTOCELLE (Via dal Casta-
ni. 201-a) 
Venerdi aile 21,30 « La Co-
lonaka a il leoaardo» di Fada-
rico Garcia Lore* con Luis' Mez-
zanotta a il chitarrlsta ciassico 
Henry Rive*. Regie di lulio Sa
linas luci Aibarto Pudia 

DEI SATIRI (Via Grottapnrta, IB 
Tel. 565.152) 
Alia 21.30 la C T . I . pres,: « La 
morte fcvtaa dall'alte • dramma 
gialio di W Uinner a W Morum 
con R Franchetti. I Sciarra. R 
Boiognesi. T Fusaro. Regie Paolo 
Paoioni Scene Guidetti Sarra 
Gianoe suctesso 

LA COMUNITA (Via 
Sonnino - Tel. 58.17.413) 
Alle 22 la Comunita Icatrale 
Italian* presents. • Fando a 
Lis • di Fernando Artabai Ragia 
G Sepe MUSK he original! di Ste 
lano Marcuccl 

LUNEUR (Viltatfle Ortantala • 
Via dalla 3 Featana Luna Park 
EUR) 
Alle d'd fci KPCCMO da Roma 
di tnro Litmil , Leila Ovx», Al 
tredo Paiianl, con Da Carlo, F» 
neill, Carosello In « ~ * t e Rotno-
N t d l B . Llbartl. Novlla. Raala 

PORTA PORTESE (Via Bettonl, 7 
Angolo Via E. Rolli • Telefo-
no 680.186) 
Imminent* initio staglone estiva. 

TEATRO NELLA CRIPTA (Via Na> 
zionale ang. Via Napoli • Tele-
foni 3S5.466 - 652.713) 
Alle 21.30 la Compegma Tea
tro nella Cripta pres. « Appli
cant • . • Trouble in The Works • 
a « The Collection • rre erti unl 
d di Harold Pinter Regie lohn 
K arisen 

TEATRO D'ARTE Dl ROMA 
Ore 21 nella Cripta della Ba
silica di S. Antonio (Via Merula-
na 122) il Teatro d'Arte di Ro
ma presents « Gresorio V I I » 
(lldebrando da Soana) tutti i gg. 
ore 2 1 . i festivi ore 19 e 2 1 . 

TEATRO MOBILE AL QUARTIE
RE TALENTI (Via Uao Oiettl) 
Alle 18,30 « Massimone re trop-
po anansione» spettacolo per 
ragazzi in collaborazionc con la 
Compagnia dei bursttini di To
rino. 

VILLA ALDOSRANDINI (Via Na
zionale • TeL 67.93.966) 
Alle 21,30 a grande richie-
sta * XX Estate di Prosa Ro
mans > di Cnecco ed Anita Du
rante con Marcel H, Pezzinga. 
Croce. Mura. Gervesi. Raimondi. 
Zaccsris. Poni. Megna. nel suc
cesso comico' • Robbe vecchi* a 
cvori aiovani • di PiacWn Vi 'oni 
Regis C. Durante - Domani ri
poso oer la partecipszione alia 
Festa de Noantri. Sabato a do-
menica ultima repliche. 

VILLA TORLONIA - FRASCATI 
TEATRO DELLE FONT AN E (Ta-
lefono 940.331) 
Sabato 28 e domenica 29 all* 
21.30. Tino Buazzelli in « Pseu-
dolo > di T.M. Piauto con Adolfo 
Bonomo. Leo Gavero, Enrko Pog
gi, Roberto Paoletti, Roberto Pe-
scara. Franco Ferrari, Angelo Bot-
ti , Claudio Dani. Guglielmo Mu-
lasso, Gloria Ferrcro e Enrico 
Lonjo Doria. Regia di Tino Buaz
zelli. Musiche di Romolo Grano. 

CABARE1 
FANTASIE Dl TRASTEVERE 

Aile 21 grenoe spettacolo d» roi 
More itetlano con carrtanti a chl 
terristl 

FOLKSTUDIO (Via G. SaccM, 3 
Tel. 58.02.374) 
RIPOSO 

PIPER MUSIC HALL (Via Tealle-
manto, 9 ) 
Alle 21.30: Grande complesso 
intemszionale e I man! Bead». 

SPERIMENTAU 
FILMSTUDIO (Via Orrl d*AUbart 

n. 1/e - Tel. 65.40.464) 
Alia 19-21-23 Cinema a musics 
pop «Festival • di Lamer con 
Bob Dylan. Joan Baez, Colllms. 
Donovan a altri (U.S.A 1967) . 

CINEMA • TEATRI 
AMBRA JOVINELLIt Grande sla

lom aar una raaina, con G. C 
Killy C » e grande spettacolo 
di Strip teas* 

VOLTURNOs La profcsslontete del-
I'amore, con K. Mtusuo ( V M 
18) DR • a Holiday streep 

*mmam^s^ 

Schermi e ribalte 
CINEMA 

PRIME VISIONI 
ADRIANO (Tel. 35.21.53) 

Quattro bastardi par un posto 
all'inferno, con B. Reynolds 

DR * 
ALFIERI (Tel. 290.251) 

L'inferno nella mano, con Lao 
Pang ( V M 18) A • 

AMBASSADE 
La caduta deali dai, con I . Thu-
lin ( V M 18) DR » » » 

AMERICA (Tel. 581 .61^8 ) 
Chan il llatello del Kung-Fv. con 
Yu-Tin-Lung A 9 

ANTARES (TeL 8 9 0 3 4 7 ) 
Canterbury proibito, con F. Be-
nussi C 9 

APPIO (Tel. 779.638) 
MarUtoio 5, con S. Sacks 

( V M 14) DR $ 8 9 
ARCHIMEDE (Tel. 875.567) 

(Chiusura estiva) 
AR1STON (TeL 353.230) 

Matins con U Antoneiu 
( V M 18) » • 

ARLECCHINO (Tel. 360.35^46) 
New York Pariai per una con-
danna a morte 

AVANA (TeL 51.15.105) 
(Chiusura estiva) 

AVENTINO (Tel. 572.137) 
(Chiusura estiva) 

BALDUINA (Tel. 347.592) 
Controlieurs par un delitto, con 
S. Davis j . C » 

RARBERINI (TeL 471.707) 
l i dotiot lliawasaeee. con p. Sal-
Mrs SA *)ftfc«j 

BOLOGNA (TeL 426.700) 
Assassinio sul treno, con M. Ru
therford G m 

8RANCACCIO (Via Merulena) 
I dae Gondolieri (Venezia la 
Ion a tu) 

CAPITOL (Tel. 383.280) 
La morte neati occM dal gatto, 
con J. Birkin ( V M 18) DR • 

CAPRANICA (Tel. 679.24.65) 
(Chiusura estiva) 

CAPRANICHETTA (T. 769.24.65) 
Mattaloio 5, con S. Sacks 

( V M 14) DR * * » 
CINESTAR (TeL 789.242) 

Breve chmsurs estiva 
COLA Dl RIENZO (Tal. 350.584) 

La gatta in cslore, con E. Czme-
ris ( V M 18) DR » 

DUE ALLORI (Tal. 273.207) 
Assassinio sol treno, con M. Ru
therford G A 

EDEN (TeL 380.188) 
I I fliastfziera aiailo, con Wong 
Yung ( V M 14) A » 

EMBASSY (Tal. 870.245) 
(Chiusura estiva) 

EMPIRE (Tal. 857.719) 
Oterto eeareto da an carcere fam-
minlle, con A Strindberg 

( V M 18) DR • 
ETOIL I (Tel. 68.75.561) 

La donna oano deboll, con A. 
Delon * • 

CURCINB ( P l a n Italia • . EUR 
• Tal. 5 9 1 . 0 9 3 6 ) 
(Chiusura estiva) 

EUROPA (Tal. B65.736) • • 
Taenia 61 M I •nicMia, con R. 
Weber O • 

La stale rftt appalooo accaaaa 
al Htoll dai Rim corrispondono 

A • Ar 
C a> CocnJoa 
DA • Drsagno 
DO m powiajnlart» 
DR m OramnaBtfae 
O m Giailo 
M „ Muslcs*s_ 
% fP StintlnanaVaVantf 

•A • fatirloa 

FIAMMA (Tel. 475.11.00) 
La lunga nottc di Louise, con J. 
Moreau S S £ 

FIAMMETTA (Tel. 470.464) 
(Chiusura estiva) 

GALLERIA (TeL 678.267) 
Chiusura estiva 

GARDEN (Tel. 5SZA46) 
La eatta in calore, con E. Czme-
rys ( V M 18) DR 9 

GIARDINO (TeL 8 9 4 3 4 0 ) 
Una venere senza noma per 
I'isaattore Forreater, con F. Wil
liams ( V M 18) DR $ 

GIOIELLO 
Un amors cosi fragile cost trio-
lento, con F. Test! 

( V M 18) OR «) 
GOLDEN (Tel. 755.002) 

Un tram che ai chiama desiderta, 
con M. Brando DR ©«; 

GREGORY (V. Gregorio V I I , 186 
- TeL 63.80.600) 
Qoando remote a Sansnalita. con 
A. Belli ( V M 18) DR • 

HOLIDAY (Largo Benedetto Mar-
cello - Tel. 858.326) 
Maims, con L Antoneill 

( V M 18) 9 * 
KING (Via Fogtiano, 3 • Tele-

fono 8 3 1 3 5 . 4 1 ) 
New York Pariai par una con
demn a morte 

INDUNO 
Latitadina Zar», con J. Cotten 

A • 
MAESTOSO (TaL 786.086) 

(Chiusura estiva) 
MAJESTIC (Tel. 6 7 . 9 4 3 0 8 ) 

La rossa dalla peile che tcotta 
MAZZIN I (Tal. 3 5 1 3 4 2 ) 

thiuso per resteuro 
MERCURY 

Panlco a Needle Park, con Al Pa-
cino ( V M 18) DR ft 

METRO DRIVE-IN (T. 609.02.43) 
La battaajla dai nlawiti, con H. 
Fonda A • 

METROPOLITAN (Tal. 689^400) 
Breve chiusura estiva 

MIGNON D'ESSAI (Tal. 869.493) 
•arch Cassidy, con P. Newmsn 

MODERNETTA (Tel. 460.285) 
Aberrazioni sessuali in un peni-
tenziario femminile, con R. Ra
bat ( V M 18) DR » » 

MODERNO (Tel. 460.285) 
(Chiusura estiva) 

NEW YORK (Tel. 780.271) 
Chen i l flegello del Kung-Fu, con 
Yu-Tin-Lung A £ 

OLIMPICO (Tel. 395.635 ) 
(Chiusura estiva) 

PALAZZO (Tel. 495.66.31) 
Chiusura estivs 

PARIS (TeL 754.368) 
Un uotno e una donna, con J. L 
Trintignant ( V M 18) S £ 

PASOUINO (Tel. 503.622) 
Mary Queen of scots 17-19-21-23 
(in cnglish) 

QUATTRO FONTANE 
Chiusura estiva 

QUIRINALE (Tel. 462.653) 
- Spoatiati. protesta, ucoidi! con H. 

Moore ( V M 18) OR * 9 
OUIRINETTA (TeL 679.00.12) 

Cabaret, con L M.nnoeiii S * 
RADIO CITY (Tel. 464.102) 

I 2 volti della vendetta, ccn M. 
' Brando ( V M 16) A * « 
REALE (Tel. 58.10.234) 

I I ribelle dl Algeri, con A. Delon 
DR 99 

REX (Tel. 884.165) 
(Chiusura estiva) 

RITZ (Tal . 837.481) 
(Breve chiusura estiva) 

RIVOLI (Tel . 4 6 0 3 8 3 ) 
Harlem detectives, con G. Cam
bridge ( V M 14) C $ 

ROUGE ET NOIR (TeL 8 6 4 3 0 5 ) 
La cadata degli dei, con I. Tulin 

( V M 18) DR » # * 
ROXY (Tel. 8 7 0 3 0 4 ) 

Assassinio sol pelcoscenico, con 
M. Rutherford G £ $ 

ROYAL (Tel. 770.549) 
Latitudine Zero, con J. Cotten 

A * 
SAVOIA (Tal. 8 6 3 0 3 3 ) 

L'onorata famiglis, con G. C 
Prete ( V M 14) DR 9 

SMERALDO (TeL 3 5 1 3 8 1 ) 
A-007 una cascata di diamanti, 
con S. Connery A 9 

SUPERCINEMA (Tel. 485.498) 
Renataasento di conti, con M. 

' Costentin C # 
TIFFANY (Via A. Da Profit - Te-

lefono 462.390) 
I vizi di ana vereine (prima) 

TREVI (Tal . 689.619) 
Arancia maccanica. con M. Mc 
Doweii ( V M 1B> OR 4af>f) 

TRIOMPHE (Tal. 638.00.03) 
•alia di ftoirno, con C uenauva 

( V M 18) DR • • • • 
UNIVERSAL 

Llnfemo nella mano, con Lao 
Peng ( V M 18) A • 

VIGNA CLARA (Tal. 3 2 0 3 5 9 ) 
CM ha II dlritto di •eddorc, con 
C Aznavour DR 9 

VITTORIA 
Dierfo sap ale da an carcere faa> 
aviatla, con A. Strindberg 

( V M 18) OR • 

SECONDE VISIONI 
ABADAN: Qvando la donna al 

chlamavsna Madonna, con M. 
Carotenuto ( V M 18) 9A 9 

ACILIA: Decamerotlcus, con A. De 
Santis , ( V M 18) G • 

ADAMi Riposo 4 . - , , , . - . u - -

AFRICA: L'organizzazione siida 
I'ispettora Tibbs, con S. Poitier 

• C 9 
AIRONE: Breve chiusura estiva 
ALASKA: I I Wast ti va stretto ami-
, . co a arrivato Alleluia, con G. 

Hilton A * 
ALBA: La banda di J. & S. crona-

ca criminala del Far West, con 
T. Milisn SA 9 

ALCE: A. 007 dalla Russia con 
amore, con S. Connery G 9 

ALCYONE: 5 dita di violenza, con 
Wang Ping A 9 

AMBASCIATORI: Decamerona fran-
cese, con Souke ( V M 18) S 9 

ANIENE: Funerale a Los Angeles, 
con J. L. Trintignant G 9 

APOLLO: Domenica maledetta do
menica, con G. Jackson 

( V M 18) DR « * » 
AQUILA.- Un tranquillo Week-end 

di paora 
ARALDCh GiochI proibiti dell'Are-

tino Pietro, con F. Benussi 
( V M 18) SA 9 

ARGOi Reptilian, con C Hottosen 
A * 

ARIEL: Racconti dalla tomba, con 
P. Cushing DR 99 

ASTOR: I due volti della vendetta 
ATLANTIC: Lo chiamavano Tre-

sette a giocava aempra con il 
morto. con G. Hilton A 9 

AUGUSTUS: Racconti proibiti 
AUREO: 007 licenza di nccidere 
AURORA: I I circo, con C Chaplin 

C 99J(9 
AUSONIA: La grande foga. con 

S. Mc Oueen DR * * * 
AVORIO PETIT D'ESSAI: Secco 

a Vanzatti, con G. M. Volonte 
DR 9999 

BELSITO: Cosa avete fatto a So-
lange? con F. Testi 

( V M 18) G 9 
BOITO: Ninl TirsbuciO, con M . 

Vitti SA 8 8 
BRASIL: Reverendo colt, con G. 

Madison A 9 
BRISTOL: La grande corsa, con 

T. Curtis SA 99 
BROADWAY: Rubare alia mafia a 

• n soicidio, con A. Quinn 
( V M 18) DR 99 

CALIFORNIA: Gil amid degli ami-
ci hanno sapnto, con G. Mill! 

( V M 18) G 9 
CASSICh 7 nani alia riscossa 
CLODICh La mmtide, con J. Ste

wart ( V M 18) G 9 
COLORADO: 7 per la gloria 
COLOSSEO: A doppia mandate 
CRISTALLO: I I venditore di morte 
DELLE MIMOSE: Un Bounty Killer 

a Trintta 
DELLE RONDINI : Era mm pistola 

infsllibile 
DEL VASCELLO: Chiusura estiva 
DIAMANTE: Una lucerteia con la 

peila di donna, con F. Bolkan 
( V M 18) G 9 

DIANA: Gli amid degli amid ban-
no sapnto, con G. Mill! 

( V M 18) G 9 
DORIA: Frankenstein alia conejai-

sta della terra 
EDELWEISS: Scesi doVe H fronte, 

con J. Lewis C 9 
ELDORADO: Chiusura estiva 
ESPERIA: La pietra che scotta, 

con G. Segal SA ft$ 
ESPERO: La briaata dal diavoio, 

con W . Holden A 9 
FARNESE PETIT D'ESSAI: I figli 

dalla violenza, con M. Inclsin 
( V M 18) DR 99* 

FARO: Dracula il vampire, con P. 
Cushing ( V M 18) G * 

GIULIO CESAREi Rass. Film Su-
•pencej Llguana dalla Hague * ' 
fanco, con L. Pistilli C * 

HARLEMi I I datt. Diabalicus G • 
H O U V W O O D i Chiusura estiva . 

IMPERO: Un uomo chiamato Vol-
pe bianca 

JOLLY: Uno sparo nel buio, con P. 
' Seircrs" A * * 

JONfO: Cfnuso per restauro 
LEBLON: Ttubare alia mafia a un 

suiddio. con A. Quinn 
( V M 18) DR 99 

LUXOR: Chiusura estiva 
MACRYS: La messa nere della con

tests Dracula, con P. Naschy 
( V M 14) G 9 

MADISON: Oscar insanguinato, con 
V. Price ( V M 18) DR ® » 

NEVADA: Donne in amore, con A. 
Barker ( V M 18) S 999 

NIAGARA: L'awentura c I'avven-
tura, con U Ventura SA 9 

NUOVO: I I diavolo a 7 facta, con 
C Baker G 9 

NUOVO FIDENE: Chiusura estiva 
NUOVO OLIMPIA: La delca aia 

della giovinezza, con P. New-
mann DR « $ 

PALLADIUM: I I dominatora. con 
C Heston ( V M 14) DR 9 

PLANETARIO: Chiusura estiva 
PRENESTE: Donne sopra femmine 

sotto, con B. Bouchet 
( V M 18) A 9 

PRIMA PORTA: M'e caduta una 
raaazza nel piatto, con P. Sel
lers ( V M 14) SA * * 

RENO: Top-Kapi, con P. Ustinov 
C 99 

RIALTCh Valeria dentro e foori, 
con B. Bouchet ( V M 18) DR 9 

RUBINO: Beffe Hcentie et amori 
del decamerona seareto. con D. 
Crestarosa ( V M 18) SA 9 

SALA UMBERTO: La mortadella, 
con S. Loren SA 9 

SPLENDID: Che carriera che si 
fa con rahrto di mamma, con P. 
Richard C 9 

TRIANON: Vamos a asatar compa-
neros, con F. Nero A 9 

ULISSE: I I ffgliocdo del padrino, 
con F. Franchi C 9 

VERBANO: Gli ucceni. con R. 
Taylor ( V M 14) DR * 

TERZE VISIONI 
DEI PICCOLI: Chiusura estiva. 
NOVOCINE: Chiusura estiva 
ODEON: Chiusura estiva 

FIUMICINO 
TRAIANO: Riposo 

OSTIA 
ARENA CUCCIOLO (Ostia U d o ) i 

A danti stratti, con G. Tinti 
( V M 14) DR £ 9 

ARENE 
ALABAMA: Matt Helm non par-

dona 
CHIARASTELLA: Godzilla fwria dei 

mostri, con A. Yamanauchi A f> 
FELIX: Un eweaf r le ro • TaMK, 

con J. P. Belmondo SA 9 
MESSICO: Uomo awfaato mezzo 

ammazzato parola di Spirito San
to, con G. Garko A 9 

NEVADA: Donna in amore, con A. 
Barter ( V M 18) S * « | 

NUOVO: I I diavolo a 7 face*, con 
C Baker C 9 

OR I ONE: Doppia immaeine nello 
sawzio, con I. Hendry A « » 

PARADISOi Prossima apertura 
estate romana film d'essai 

S. BASILIO: I I mistero della nnrm-
mia, con T. Morgan 

( V M 14) A • 
TIBUR: L'etema armonla 
T IZ IANO: L'emica dalla 3\i, con 

B. Streisand S 99 
TUSCOLANAt U aranda bottaalis, 

di Y. Ozarov „ . t j . ' » ; d " « • • 

SALE PARROCCHIAU : 
BELLARMINO: Lo ;ehisrnavano an-

.cora.Silwtro , . - , . - D A * j f 
CJfifeFIOREtLI: . . l l - l i2 -assalto al 

' 'Qben.Miry ' ' - :'^- - ^ ^ 
DELLE PROViNCIE- Un cadaver* 

in fuga, con L. De Funes C 9 
ORIONE: Doppia immaglne nello 

spazio, con I. Hendry A $ ? 
PANFILO: Mr. Hulot nel caos del 

traffico 
SALA CLEMSON: Professiona Kil

ler, con V. Johnson 
S. SATURNINO: Due bianchi nel-

('Africa nera, con Franchi-lngras-
sia C 9 

TIBUR: L'etema armonia 
T IZ IANO: L'amica delle 5>&, con 

B. Streisand S 99 
TRIONFALE: Silvestro e Gonzales 

in orbita 
COLOMBO: Guardie e ladri. con 

Toto SA 999 

AUTOMOBILI 

DAF 
AUTOMATIC 

CONCESSIONARIA 

C I O T T A 
V E N O l T A i 

Via R, Balestra 46-50 (quar-
Hara Montevcrde) T . 5 3 8 3 3 9 

O F F I C I N A * 
Via Raggero SetrJmo, 21 
TaL 52.69.642 
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difettl dat wfso a dal corpo 
nwcchla a rantorl della pelle 
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Autorirz. Prat. 23151 • 30-10-1952 
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A M P I U W C I ECONOMIC! 
7) OCCASIONI L. M 

AURORA GIACOMETTI svends) 
TAVOLI INGLES I - QUADR1 -
LAMPAOARI - SPARIGLIATU 
RE Dl SERVIZI • TAPPETI 
PERSIANI. Infinite altra acc«-
tMNti a praxzi camvanhrnNssiml - ... 
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Cane battuto ai punti 

E' Baruzzi 
lerede di Ros 

L'italiano rischia di andare incontro a una drammatica avventura 

Gonzales e la California 
come un incubo per Puddu 

Al Foster e capitato in un mondo di furbacchioni e di « bilance matte » — A Los Angeles Branchini fara 
di nuovo un mucchio di polvere — Sbagliano anche le giurie ciclistiche (e piuttosto grossolanamente) 

RAPALLO, 25. 
Piermario Baruzzi (Kg. 102) e II nuovo campione italiano del 

pes! massimi, avendo baftuto Dante Cane (Kg. 109,400) ai punti 
al termine di un incontro sulla distanza di dodici riprese disputato 
nella palestra della Casa della gloventu. II titolo italiano dei mas
simi era stato lasciato vacante da Bepi Ros. Baruzzi ha tuttavia 
rischiato grosso nell'ultima ripresa quando, colpito da precis! colpi 
d'incontro da parte di Cane, si e trovato chiaramente in difflcolta 
rischiando di perdere in tre minuti il lieve vantaggio, che aveva 
accumulato nelle precedent! riprese. II combattimento, tutfaltro 
che bello, e stato, tutto sommato, abbastanza equilibrato come 
testimoniano i punteggi assegnati dai due giudici e dall'arbitro 
giudice, Pilone (rispettivamente per Baruzzi 55 a 54, 57 a 56 e 56 a 
55). Baruzzi, tuttavia, ha ottenuto il successo per essere rjuscito 
a portare un mago^o/^numero di cplpf, grazie anche aQJptfl^O-
lavoro svolto ai fia>w|^le^l'avversano "che, alia lunga,-Jie}*ji)|hi3L 
suoi frutti e gli ha asslcurato il tifolo della masslma categoria. 

Nella foto in alto: CANE'. 

Sabito dopo e arrivato il di-
luvio sul Vigorelli. II cielo ha 
rovesciato un flume d'acqua. 
II vento, la grandine, i lampi, 
il tuono, hanno fatto scappa-
re tutti sotto la tettoia del 
velodromo che, quella notte, 
serviva un minestrone fatto 
di pugni e di ciclismo. I gla-
diatori, Antonio Puddu il vin-
citore e Al Foster il per-
dente, sono usciti in fretta 
dalla fossa cordata mentre 
giudici, arbitri, giornalisti ed 
addetti ai lavori, cercavano 
temporaneo riparo sotto il 
ring. Una faccenda del gene-
re era gia accaduta nel pas-
sato: il 13 luglio 1950 mentre 
si battevano Livio Minelli e 
Michele Palermo, un'altra not
te con Duilio Loi lanciato al
ia carica contro il perditore 
di turno spedito dall'Ameri-
ca dal solito Dewey Fragetta, 
noto collocatore di pugili. 

Al riparo, sotto la immen-
sa tettoia del Vigorelli, la 
gente, forse in tremila, discu-
teva con violenza polemica 
rion sul fulmineo e dubbioso 
k.o. raccolto da Puddu men
tre cadevano le prime gocce, 
bensl della precedente volata 
a tre, Pedersen, Giorgio Rossi 
e Kratsov, valida per il Gran 
Premio Milano. Sul traguar-
do era guizzato primo lo scan-
dinavo Pedersen davanti al 
sovietico Kratsov ed al roma-
no Rossi, subito gli sportivi, 
o meglio dei tifosi sicuramen-
te competenti ma fanatiei, 
avevano scatenato una «ba-
garrea di urla. Pareva d'es
sere entrati in un serraglio. 
La giuria, allora, squaliflcava 
Pedersen e, invece di procla-
mare il correttissimo Krat
sov, vincitore del a Grand 
Prix o, decideva machiavelli-
camente di far ripetere la 
prova appena possibile, op-
pure Vindomani. In altri ter
mini quei signori, che do-
vrebbero amministrare la 
giustizia con olimpico distac-
co, entrarono a far parte del 
« clans dei tifosi di parte. 
Insomma, anche nel cicli
smo, la giuria non aveva per-
duto I'occasione per sbaglia-
re grossolanamente e nazio-
nalisticamente. 

Ripetere la prova, invece di 
assegnare la vittoria al fore-
stiero Kratsov, signiflcava 

. concedere una nuova « chan-
fJcps,-AlGiorgio Rossi, il rap-

pfesenihnte italiano: e una 
faccenda semplice e net me-
desimo tempo assai discuti-

TONINO PUDDU con il suo allenatore, « capo» REPETTO. 

bile. Ma lasciamo il ciclismo 
per il pugilato. I tifosi soddi-
sfatti per la decisione curia-
lesca dei giudici e gli spor
tivi insoddisfatti per I'enne-
simo insulto alia giustizia 
sporttva, hanno continuato a 
discutere a lungo di pedala-
te e di spinte e di regota-
menti, in tal modo la curio-
sa faccenda accaduta tra Pud
du e Al Foster venne dimen-
ticata. Noi, al contrario, ab-
biamo tentato di vederci 
chiaro. Si e incominciato a 
tastare il terreno, ossia a chie-
dere il parere a questa* quel-
lo. a.- Antonio 'Puddtf, sfl-
dante mondiale di Rodolfo 
Gonzales, pub presentarsi 
tranquillo, con una seria pro

bability di non subire soltan-
to, > il prossimo 25 agosto a 
Los Angeles in Calif ornia?...». 
Ebbene tutti rispondevano 
con una smorfla, oppure scuo-
tendo la testa, magari strin-
gendosi nelle spalle. 

Nel ring, davanti al aClas-
se C» dei pesi leggeri Al Fo
ster, giunto a Milano dalla 
remota Seatle, il sardo non 
aveva convinto nessuno, nep-
pure il suo manager credia-
mo. Il signor Branchini e un 
abile affarista, perd conosce 
la boxe ed i pugili come po-
chi. Sa, per esempio, che Ru*\ 
dy Gonzales, campione del? 
mondo delle a 135 tibbres per 
il WJi.C, e un oriundo mes-
sicano spesso cll'attacco nel 

ring, sempre pronto a colpi-
re a due mani, molto abile 
quando si trova nel pericolo. 
Oggi la divisione mondiale 
dei «leggeri» vanta tre ta-
lenti, si chiamano Esteban De 
Jesus di Portorico, Roberto 
Duran di Panama, Rodolfo 
Gonzales della California. E 
sono tre guerrieri, tre pic-
chiatori, tre tipi da prendere 
con le molte. 

Nei giorni seguenti il di-
luvio, abbiamo letto qualco-
sa sui giornali: ebbene i dub-
biosi, gli • scettici, persino 

squelli delle smorfie anche, si 
*dicevano tutti ottimisti. Du
rante il sonno avevano cam-
biato idea, capita. Pud capi-
tare pure che Antonio Puddu 

Sport in 
TV nelle 
prossime 
settimane 

Le Universiadi, la semifina-
le della Coppa Europa di atle-
tica leggera e i campionati di 
nuoto sono fra gli avvenimen-
ti sportivi che la televisione 
trasmettera nelle prossime set
timane. Ecco nel dettaglio le 
trasmissioni previste: 
29 luglio: da Zandvoort egran 
premio d'Olanda di automobi-
lismo> nel cpomeriggio sporti-
vo>; alle 19. sul secondo pro-
gramma. servizio sul ctrofeo 
Matteotti > di ciclismo da Pe-
scara. 

30 Iuglio-2 agosto: campiona
t i italiani assoluti di nuoto da 
Livorno: telecronache ogni 
giorno. alle 18 sul secondo pro-
gramma; sono previsti altri 
collegamenti in orari non stabi-
liti. 

4-5 agosto: Coppa Europa di 
atletica leggera (Oslo): tele
cronache delle fasi principal! 
r.el pomeriggio e la sera. 

4 agosto: Partita Pro Recco-
Can. Napoli (alle 22.45 sul c na-
xionaIe>). Sempre sabato e 
domenica andranno in onda 
collegamenti con Pordenone 
per i campionati italiani di ci
clismo su pista. 

Universiadi (Mosca. dal 15 
al 25 agosto): sono fissati col
legamenti quotidian!. in parti-
colare per !e gare di atletica 
leggera. ginnastica. tuffi . e 
nuoto. 

Campionati mondial! di ' ci
clismo (in Spagna da] 22 agosto 
al 9 settembre). Questo il oro 
gramma delle *rasmissioni: 22 
agosto. in < MercoSedi sport > 
per la gara del chilometro d i 
fermo; 23 agosto: dalle 19.10 

•He 20.40 per le prove su pista: 
24 agosto: dalle 18 alle 20.15: 
25 agosto: dalle 17.30 al!r> 
19.45: 26 agosto: dalle 17.30 al
le 19.05; 27 agosto: dalle 17 
alle 18 e dalle 19 alle 20.30: 29 
agosto: dalle 18 alle 19 per la 
c Cento chilometri» dei dilet
tanti: 1 settembre aile 14 per 
la prova femmmile su strada 
e. quindi. per la gara dei di 
lettanti su strada dalle 14.-J0 
alle 15 e dalle 17 alle 18: 2 
settembre: dalle M.30 alk» Ifi.30 
per il campionato mondiale <*u 
etrada dei profession isti. 

Tutte queste manilcstazinni 
saranno seguite anche alia 
radio 

La scappatoia che ha permesso di cedere Corso al Genoa 

Bonavena 
vince per KO 

LAS VEGAS. 25 
Tontdto Mil ring dopo due 

annl di inattivita, it peso ma* 
timo argentino Oscar Bonave-
na, ha battuto a Las Vegas lo 
•tatunitense Leroy Caldwell per 
K.O. alia second* ripresa. A 
• n minulo dalla fine del prime 
round, Cargentino tM^a gla 

al tappefo Caldwell per 

Art. 31 per Clerici o Savoldi: 
Pinter rinuncia a servirsene 

Tale articolo consentirebbe infarti ai nerazzurri cfi acquistare un altro giocatore ma il « general-manager» 
Manni dice che non se ne fara niente e critica la norma che ha permesso la cessione ai rossoblu di Mariolino 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 25. 

Anche il caso-Corso, piccolo 
giallo estivo ai margini del 
calciomercato, colorato di fl-
nezze giuridiche e scappatoie 
graffiate fra le pieghe dei re-
golamenti, e ormai archiviato. 

l a farsetta — se vogliamo 
definirla cosi — del omago»r 
di Corso e dell'Inter e flnita 
con il oomunicato emes-
so nella tarda serata di mar-
tedl dalla segretena nerazzur-
ra, in cui si conferma quanto 
gia annunciato in anticipo da 
Berrino: Corso va al Genoa 
per ragioni d'impostazione tec 
nica e buona notte. Tifoso, se 
t'arrabbi fai male, perche non 
puoi prima gridare a S. Siro 
otHelenio. Helenio* e pot ac 
cettarne le pazzie. 

*Un comunicato — c\ dice 
Manni, segretano generate del
l'Inter S.pA, I'uomo piu in 
croce. forse. del momento — 
che avrebbe dovulo essere 
emesso in concomitanza di 
quello genoano, tra oggt e do-
mani. Questi erano gli accor-
di con Berrino. da noi stipu
late 

mPoi da parte rossoblu Vim-
prowiso colpo di testa di spa-
rare in anticipo la notizta, 
prendendoct sul tempo. II per
che probabilmente. non lo sa-
premo mat». 

Probabilmente, noi lo sap-
piamo bene, il miraggio della 
pubbhcita personate ncn e 
estranet- nemai.no il presiden 
te genoano Comunque.-

«Comunqutr - prosegue 
Manni — to toso ha creato evt 
dente imbarazzo: qui non e'era 
nessuno lo ero via, Frauzoli 
pure. II comunicato era sul 
tacolo, sd U cicepresidente 
Pnsco non era autorizzalo a 
confermare. Cos} ha tenuto 
una posizione equivoca. per 
forza; cosi it tutto e andato 
a nuocere alia nostra serieta 
St e delto e scnlto di tutto. 
ed oggettivamenle non si pub 
dar torto alle critiche Perb 
e bene prcctsare la nostra buo 
na lede • . 

I ntotivi tecntc giustficano. 
come h noto la cessione de] 
mancino. Molivi tecnici che 
ogni buon critico difflcilmente 
puo condividere L'impress.one 
personate e che la decisione 
non pu6, al momento attuale, 
che nuocere aU'assetto del
l'Inter. 

Insomma. In poche parole, la 
corsa alia complicazlone volu-
ta da Herrera, che rM si an-

dava ipotizzando in pieno fer-
vore di calciomercato e giun-
ta fatalmente per concretarsi. 
Cosa si combinera, adesso, in 
quel fantomatioo centrocampo 
nerazzurro, e problema da ri-
solvere daccapo. 

Manni, owiamente. rifiuta la 
considerazione tecnica: * E' 
chiara una cosa: nel momento 
in cui la societa decide di as-
sumere un tecnico, deve essere 
pronta a concedergli plena ft-
ducia. Questo mi sembra ele-
mentare. E plena fiducia signi-
fica condividerne Vimpostazio-
ne tecnica. E se in quest'ambi-
to si pone anche la cessione di 
un giocatore che pure ha rap-
presentalo la bandiera per tan-
ti anni, essa va accettata. Non 
e un mistero che resistenze da 
parte della presidenza ci sono 
state per la cessione di Cor
so. Ma nemmeno un mistero e 
che Herrera non lo coleva. 
Per cui.~». 

Per cui, in poche parole, o 
via uno o via I'aUro. E la scel-
ta aveva un solo sbocco. ci 
pare. Sarebbe legittimo chie-
derci: si. va bene, ma Hele-
nio non se lo sara sognato al-
I'ultimo momento? E* chiaro 
che no. Per6 una responsabili-
ta del genere, il «n»go» che 
sbandisra tanto coraggio ri-
voluzionario (sul piano tecni
co, si capisce) non se l'e volu-
ta prendere subito. Dico e non 
dico. voglio e non voglio. In
somma. Corso lo dovete cedere 
vol mentre io sono in ferie 
sulle spiagge spagnole, 

Cosi quardo torno mi metto 
al sicuro dalle ire dei tifosi: 
oovero « ma?o ». gli hanno ven-
•'iito il rcista, Addosso dun 
que a Fraizzoli ed a Manni. 
facciamoli fuori per rifare la 
srande Inter di una volta. ma 
?ari richiamando il petro-
liere. 

La manovra e andata buc-.i. 
La mezzanotte dsil'HiIton e 
venuta, e Corso restava. li, no-
nosianie gli accordi presi nel
la nctte del tempi con il Ge
noa. Signor Herrera, il Ge 
noa lo vuole e paga bene, ma 
il «si» lo deve dire lei. Si 
attende invano alia scaletta 
dell'aereo. poi il «mago» ar-
riva alia chstichella, dopo aver 
saggiato le reazionl, ed assi-
cura: Corso resta, TIene la sua 
conferenza stampa allegra e 
conferma 11 tutto. 

Ed acqua cheta, inline, ecco 
la scappatoia da archltettare: 
I'artlcolo 31 di quel regola-
mento che vorrebbe essere ri-
gido ed invece finlsoe per es-

sere solo fumoso ed anacro-
nistico. 

D'altro canto, una buona 
recitazione in questo senso ci 
voleva. Figuriamoci che cosa 
sarebbe successo se si fosse 
sparsa subito la voce che il 
mancino era il primo della li-
sta: un tracollo delle sue quo-
tazionl. II tergiversare, il dare 
e non dare, fanno aumentare 
1'acquolina nelle bocche degli 
acquirenti come quando una 

bella donna nicchia. Solo cosi 
si e riusciti a spuntare una 
cifra ancora decente. 
• Ora il procedimento giuridi-

,co sara il seguente: Corso a 
termine di regolamento. man-
dera il primo agosto una let
ters. alia Lega in cui sosterra 
di non aver avuto entro il 31 
luglio alcuna proposta di con-
tratto e chiedera quindi di es
sere lasciato libero di accet-
tare le offerte del Genoa. L'ln-

Sportflash 

Davi& I'URSS climina la Francia (3-2) 
• In on incontro 4i tennis valevole per la Coppa Darts I'Unione 
Sovietica ha saperato la Francia per 3-2. I I panto decisivo dei 
sovietici e stato comioistato da Teimarax Kaulia che he sconfitto 
il francese Patrick Proisy in tre sets: 6-3, C-3, 6-4.. 

Domani i calendari di serie A e B 
• Domani nella scde della HOC a Roma, si rtuniranno i president! 
di serie « A » e di serie « B ». All'ordine del giorno vi sono fra 
I'altro la pukblicasiene della leflse rigvardante la previdenza e I'as-
sistenxa per i cakiatori e fl i allenatbri; I'esame della situaztone eco-
nomtca delle societa al 30 fiosno; la campasna trasferimenti 1973-74. 

Alle ore 12,45 dello stesso fiorno, presso il CON I, saranno 
compiiati — tramite computer — i calendari dei campionati di 
serie « A > • di serie « B» per la stas>one sportiva 1973-74. 

Venenfi a Livorno la corsa «Tris» 
• Q«indid cavalli sono aamnciati partmti nel Premio Barcarelt 
(m. 1950), In proiramma venerdi sera nell'ippodromo li«ornes« 
ddrArdenn e prescelto come corsa trie di qvesta settimana 
Ecco il campe-. Santo Spirito 5S1/2, Penny Act 57. Jonata 54, 
Conte Demonio 52 1/2, Belmondo (Ens) 51 , Kammamari 50, Nied 
47. U Vide 461 /2 , Lanciatore 461 /2 , Sleipnir 4», Tobey 46, 
Tre di Fiori 46, Error* 47, Gntarella 47 1/2, Venus 47. Nessna 
rapporto di scuderia. 

Larini sempre in gravi condizioni 
• Sono sempre a m i le condizioni del pilola italiano Massimo Larini 
ricoverato in un ospedale di Lieti in sefeito al fravissimo incidentr 
di coi « rimasto vitttma domenica scorsa durante la 24 ore auto-
moailtitica di Francorchamps. II fiovane pilola di Viarefsio (31 
inni) e ancora in slate di incoscienza. Corbari, il direttore sportivo 
dell'Alla Romeo, la casa italiane per cui corre Larini, ha dichiarato 
che le cewdisioni del pilota sono stazionarie. Larini. che ha riportato 
ana frattora al capo ed altre Irattur* multiple al corpo, 4 spesato 
ed ha dee fisl;e. La atOfllte e in attesa di on attro fifflio. 

Agostini al G.P. di Finlandia 
• I seiwtnU centaari hanno chiesto od ottenuto il prescrltto nulla 
mtta federal* par la perrecipaxioM al C.P. di Finlandia, undicesim* 
pro** del campionato mondiale di velodta, in proflramma per dome-
nlca sal clrceiH di tawtrai Aeoetini (MV 350 • 500) i Bmcherinl 
JMt^SS1- I W i Callhia (Yamaha 250 a Patoa 500) ( «r*soettl 
(MZ 250 a 350)i Uenrlal (Malca 125, PlavMlccI 250) i L» 
TSSmm£['SSf I ? * ) ^ Nandraeel (Sankl 300) , Piwrl (Yamaha 
125. DRS 250) | Rineeda (Yamaha 125). , . . 

t,t .;-».l'VA > ' *.*.*. ti-yz**- '*tf'4.,i 

ter avra allora un'ulteriore 
raccomandata in cui confer-
mera che la societa non inten-
de rinnovare il contratto al 
giocatore, che automaticamen-
te potra essere tesserato dal 
Genoa. 

L'Inter cerchera allora di 
accaparrarsi fuori da ogni ter
mine quella punta che anda-
va disperatamente cercando? 
Manni lo esclude nel modo piu 
assoluto. La cosa non deve 
sorprendere: ormai 1'Inter non 
ha piii interesse a tirare trop-
po la. corda, Carraro non Io 

. permetterebbe. II passaggio 
di Corso sara senza dubbio 
ratificato, ma un'altra mon-
tatura del genere, per porta
re Damiani, Clerici o Savoldi 
(con lo stesso procedimento a 
base di accordi segreti e di 
raccomandate ufficiali), non 
potrebbe essere evidentemen-
te tollerata, a rischio di isti-
tuzionalizzare un intrallazzo 
in fin dei conti abusivo. A 
quel punto la Lega potrebbe 
benissimo aprire un'inchiesta 
e stangare a destra e a manca. 

Chiedere a Manni, a questo 
punto,- cosa pensi di tutto 
ci6,-e perlomeno normale. 
' all mio modesto pensiero 
e che se il "gioco" dei trasfe
rimenti non fosse regolato 
anacronisticamente con sea-
denze assurde che non fanno 
altro che concentrare le trot-
tative con I'acqua alia gola; 
se, per esempio, fosse possi
bile cedere od acquistare un 
giocatore in tutto I'arco dello 
intervallo fra i campionati o 
meglio ancora durante i cam
pionati, a condizione che il 
giocatore in questione non sia 
stato ancora impiegato, tutto 
filerebbe piu liscio. E, mi cre
do, allora non ci sarebbero piu 
quelle assurde cifre sparate 
ogni anno. Non dovendo con
cludes in fretta per paura di 
essere bruciati ali'asta, si 
avrebbe la possibility di volu-
tare il tutto secondo criteri 
piu accettabili. E' un regola
mento, questo, anacronistico, 
che va cambiato bene e su
bito*. 

L'invito a Carraro, manager 
giovane e di fresca nomina, 
e quindi esplicito. Noi non 
possiamo che concordare su 
una revisione efflcace e seria, 
flnalmente, di regolamenti da 
jungla. E Carraro, prasldente 
della Lega ed uomo di una 
certa aperture soclale, ne deve 
assolutamente tener conto. , 

Gian Maria Mtckll* 

volera presto a Lons Angeles 
non sapendo do che lo atten
de e non conoscendo le abi-
tudini virilmente dure di que-
gli arbitri, che permettono 
li « fighters » di pestarsi sino 
alio sfinimento, ma in com-
penso intervengono immedia-
tamente in caso di ferita de-
cretando il k.o. tecnico ai dan-
ni di chi perde sangue, il 
nostro campione si dira con-" 
vinto di farcela, pensera di 
uscire senza danni da quel-
Vinfemo. Duilio Loi non tin
sel a battere Carlos Ortiz in 
California ed anche Aldo Spol-
di, ai suoi tempi, vi subi di
verse sconfltte. Antonio Pud
du, ad ogni modo, salpera 
per VAmerica sospinto dalla 
benedizione dei parenti, dal 
fragore chiassoso dei tifosi, 
dai battimani epidennici de
gli amici, dal rullio interes-
sato dei tamburi dei giornali: 
insomma sara proprio un bel 
prologo, una magniflca sce-
na. I guai incominceranno 
dopo, certo il manager Bran
chini e capace di fare parec-
chia polvere come gli riuscl 
con Pedro Carrasco ai giorni 
delle tre sflde mondiali con 
Mando Ramos, altro messica-
no trasferitosi in California, 
perb quel Ramos tanto bel-
loccio quanto citrullo, si ec-
citava con la droga ed ha fi
nite per autodistruggersi. Ro
dolfo Gonzales, flglio di un 
professore universitario, sem
bra un giovanotto piu intel
ligent e e piii serio. La paga 
che sara versata a Puddu, 
campione d'Europa della ca
tegoria, si aggira intorno ai 
20 mila dotlari, poco piii di 
10 milioni di lire, ma biso-
gna tener conto che il fisco 
dello Zio Sam mai dimentica 
di tagliare la propria fetta. 
Neppure Duilio Loi, che si 
riteneva assai scaltro, riuscl 
a sfuggire alia spiacevole ce-
rimonia. Per tornarsene a ca
sa, a Milano, Vantico campio
ne dovette pagare e basta. 
Ebbene died milioni puliti 
Antonio Puddu poteva maga
ri incassarli a Terni se accet-
tava la sfida di Efisio Pinna, 
altro rude «fighter» sardo. 
Forse ancora di piii sarebbe 
riuscito a raccogliere nel 
Sudafrica, nella preventivata 
partita amichevole, in 10 as-
salti, con Andries Steyn, pic
colo talento locale. Senza dub
bio partedpare ad un campio
nato mondiale rappresenta il 
supremo traguardo per un pu-
gile, perb e una carta che bi-
sogna giocarla al momento 
giusto e contro I'uomo giusto. 
Dubitiamo che Rodolfo Gon
zales, dal <tcrochets sinistro 
folgorante, sia il competitore 
giusto per Antonio Puddu che, 
fra I'altro, ha la ferita facile. 

Persino Al Foster, die non 
e un picchiatore, riusci a spe-
dirlo sulla stuoia durante il 
secondo round con un a cro
chets sinistro doppiato da 
un assai leggero destro. 

Foster e usdto dal ring del 
Vigorelli con un osso frattu-
rato nella mano destra. Piii 
tardi lo hanno accompagnato 
all'ospedale per te cure del 
caso. Molti sostengono che 
Vincidente gli accadde nel-
Vepisodio del singolare tonfo 
in due tempi, a meta del 
quinto round, quello del k.o. 
contato dall'arbitro Riva, tut
tavia la terita potrebbe es
sere un'altra. Foster e giunto 
dalla lontana Seattle solo. 
proprio solo come un disere-
dato, diciamo come il povero 
Wallace «Bud» Smith tanti 
anni addietro — era il 1958 — 
quando stavano facendo sati
re Duilio Loi. Evidentemente 
gli impresari hanno speso po
co con Al Foster, oppure il 
sensale di Fragetta ha sta-
volta deciso di guadagnare piii 
del solito. La mano del per
ditore americano era perfet-
tamente a posto quando ar-
rivb? 

Una volta — aprile 1958 — 
capitb a Milano il messica-
no Al Nervaez, scelto come 
ntestji per Loi. Ebbene, quel 
gagliardo pugile venuto dalla 
California si contuse mala-
mente una mano in allena-
mento, in una palestra nei 
pressi della stazione Centra-
le: perb il combattimento eb-
be luogo ugualmente proprio 
nel Vigorelli durante un po
meriggio festivo. Si capisce 
che Duilio Loi vinse agevol-
mente. Sono ricordi lontani 
e maliziosi come del resto ab
biamo formulato, nei riguardi 
della mano di Al Foster, una 
domanda indiscreta che forse 
non ricecera risposta. Prima 
del «fight-a, Al Foster ha 
mangiato poco a Milano e gli 
fecero fare una sauna alia 
vigilia e una seconda nella 
mattinata del peso. *-.Era 
troppo pesante?„ Non aveva 
rispettato il contratto?.~», ti 
siamo chiesti ingenuamente. 
Niente di tutto questo: pare 
che la bitancia, usata per il 
controUo, fosse matta, insom
ma sbagliata come certe ba
scule usate nel passato, a Ro
ma, da quell'artista della pe-
satura di nome ProietlL 

II solitario Al Foster, un 
povero uomo nero capitato in 
terra straniera per una man-
data di dollari, e finito in un 
mondo di furbacchioni. Nel 
ting Vanziano pugile di Seat
tle ha fatto tutto cib che po
teva, il resto lo hanno fatto 
gli altri. A questo punto la 
nostra perplessita nei riguar
di di Antonio Puddu, che na-
turalmente si t battuto con 
onesta lealta come sempre. 
aumenta al cubo tenendo con
to che il sardo visto nel ring 
del Vigorelli non aveva certo 
Vaspetto autoritario, la * bo
xes efflcace, la forma splen-
dida di * uno at challanger » 
mondiale. n suo viaggio in 
California potrebbe tramutar-
st in una drammatica avven
tura, 

Lettere 
all9 Unita: 

L'uso delle armi 
e la democrazia 
nella polizia 
Cara Units, 

sono ancora plena di sdegno 
per I'ignobtle atto compiuto 
dai fasclsti contro la lapide 
del giovane Franceschl, ucci-
so dalla polizia davann all'u-
niversita Bocconi. In questi 
giorni leggo sui giornali, non 
ultima I'ucclsione del giovane 
di Seriate, con quanta fadlita 
la polizia e i carabiniert usino 
le armi. E' proprio necessario 
sparare o invece vi e qualcuno 
che crea questo clima ad arte 
per flnl eversivi? 

Not comunisti abbiamo chie
sto il disarmo della polizia per 
le manifestazioni polltlche e 
popolari ma questo non basta 
se non si opera parimenti per 
la democratizzazione di que
ste forze. 

Vi mando fraternl saluti di 
buon lavoro. 

S.C. 
(Bergamo) 

I pensionati 
non possono 
aspettare 
Cara Unita, 

il senatore Fanfanl e il nuo
vo segretario della DC, del 
partita doe di cui fanno par
te Andreotti e Forlani, quel-
li che hanno mandate in pen-
sione gli alti burocrati con 
liquidazioni da favola. 

E questa e una vergogna se 
si considera che in Italia ci 
sono dei pensionati che itivo-
no con 1.000 lire al giorno. 
II segretario del nostro Par
tite. compagno Enrico Ber-
linguer, ha dichiarato come 
sia necessario aumentare ; 
minimi di pensione. 

Adesso tocca a Rumor e al 
nuovo governo di centro-sini-
stra realizzare le dichiarazio-
ni programmatiche ed climi-
nare queste ingiustizie soda'.i. 

E' uno scandalo che nel no 
stro Paese vi siano pensiona
ti con mezzo milione al m*-
se ed altri che non riescono 
neppure a tirare la tins dd 
mese. 

Essi non possoiio aspettare 
perche come tutti t clttadini 
della nostra Repubblica nata 
dalla Resistenza hanno dirit-
to ad una vecchiaia szrenc e 
ad una pensione che permet-
ta low di soprawivere. 

ROSALIA SIMONETTI 
(Milano) 

Caro direttore, 
sono un pensionato invali-

do del lavoro dal 1963 e godo 
del minimo di pensione: li
re 25.000 al mese. 

Pur essendo invalido di 
guerra dal 1947, con 1'8* ca
tegoria di pensione, fino ad 
oggi non ho percepito alcuna 
indennita. e vorrei domanda-
re ai signori della DC ed ai 
loro alleati come e possibile 
sopravvivere con 25 mila lire 
al mese. Vorrei chieder loro 
se non si vergognano ad aj-
fermare, come hanno fatto, 
che i soldi in fondo i miei ft-
gli faranno sempre in twmpo 
a riscuoterli. 

Tieni presente che, per t-
noltrare la domanda di pen
sione mi hanno chiesto un 
certificate medico che mi e 
costato 30.000 tire: un prezzo 
di favore per gli invalidi, al-
trimenti avrd dovuto pagare 
50.000 lire. Inoltre ho scritto 
a tutti i presidentl della Re-
pubblica, da De Nicola a Sa-
ragat, senza che nulla cam-
biasse. 

Mi hanno consigtiato di 
scrivere a vol, per denuncia-
re questo intollerdbile stato 
di cose. Vi prego dunque di 
voter pubblicare questa mta 
lettera, in modo che anche 
altri conoscano queste ingiu
stizie. Grazie per I'ospitalttd. 

DOMENICO STELLA 
(Como) 

Cara Unita, 
scrivo queste poche "igne 

pregandoti, per quanto ti e 
possibile, di pubblicarle. Ho 
combattuto la guerra 1915-'18, 
nel corso delta quote ful col
pito da pleurite; ml trovavo 
allora in prima tinea sull'alto-
piano della Bainsizza. Piii 
mandato a casa con 30 gior
ni di convalescenza e quin
di, nel marzo del '18, tornai 
al fronte, ancora una colta 
in prima tinea dove fui nuo-
vamente colpito da malattia. 
Nel 1940 fui richiamato olle 
armi per la seconda guerra 
mondiale. NeU'agosto dtVLo 
stesso anno, mentre prestavo 
servizio in postazione, hti 
colpito da commozione cere
brate e rimasi per lungo tern 
po in stato di choc 

Finita la guerra ho inoltra-
to domanda per la pensione: 
non una ma dnque volte, 
senza mai ottenere ~isposta. 
I burocrati non si erano nep
pure degnati di leggere le mic 
lettere. Solo nel 1955 si de-
gnarono di risponderml dicen 
do che ormai avevo perso 
ogni diritto per scadenza di 
termini Nel '61 si riaprirono 
le iscrizioni ed io inoltrai 
nuovamente domanda. Solo 
nel '65 si degnarono di scri-
vermi per informal ml che la 
mta domanda non era statn 
accettata non avendo io pas
sato la vistta medlca entro 5 
annl Fed ricorso alia Corte 
dei Conti e solo dopo 7 anni 
ml hanno risposto informan-
doml che ta mia pratica era 
passata aHa Procura generate. 

Non posso dire quando que 
sta storia finira: posso so-
lo confermare il proverbio 
mcampa cavaWo che -.'erba 
cresces. 

Un tuo fervido lettere. 
GIOVANNI F. MURG1A 

(Orgosolo - Nuoro) 

IVon si fidano 
neanche delle loro 
commission! 
Caro direttore, 

sono padre di un bambino 
subnormale e ti scrivo per sol-
lecitare attraverso a nostro 
giornale le autorita competen
ti che da mesi, se non da sem

pre, lasdano marcire nei lo
ro cassetti te pratlche relati
ve alia pensione per questi 
dttadini handicappati. 

All'inizlo di quest'anno mi 
sono recato all'Uffido pensio-
ni della prefettura con tutti i 
documentl previsti e richlesti 
dalle leggl n. 118 e 482. Fra 
essi vi era anche il certifica
te della Commissione medico 
ministeriale che attestava che 
il soggetto in questione rien-
trava nei benefici previsti dal
le leggi stesse, e doe di pa
ter usufruire dell'assegno men-
sile. 

Tutto era in regola, ma in 
quell'ufficio mi risposero cftt 
dovevano attendere le infor-
mazioni, e che dopo si sareb
be dovuta riunire una com
missione per esaminare il tut
to. 

Sono rimasto sconcertato, 
non tanto per la commissio
ne, quanto per il fatto delle 
informazioni: su che cosa? 
Sulle mie idee politiche? Op
pure sul fatto che, come di-
cono a Roma « ci provavo? J». 
Se le informazioni riguarda-
no le mie idee politiche non 
hanno bisogno di scomodare 
poliziotti e carabinieri: glielo 
dico subito, sono comunista e 
iscritto al PCI. Per la secon
da devo tristemente rilevare 
ch 3 non si fidano neanche di 
una loro commissione. 

Magari tutto questo zelo 
fosse riservato a certi perso-
naggi che riescono sempre a 
fuggire all'estero quando de-
vono fare i conti con la giu
stizia! Ora io chiedo al mi-
nistro in carica: quanto d 
vorra perche tutte queste fi-
nisca e finalmente vengano 
riconosduti integralmente i 
diritti del clttadini? 

Distinti saluti. 
VINCENZO TRICARICO 

Roma 

L'inquinamento 
che spopola 
un paese 
Caro direttore, 

scrivo all'« Unita u che lotto 
contro gli inqninamenti e di-
fende la natura, per informar-
vi di una situazione insoppor-
tabile. C'e una raffineria al 
mio paese, la Martini, dove 
vengono lavorati grassi per la 
alimentazione umana e si pro-
ducono mangimi per gli ani-
malt d'allevamento. In fabbri-
ca arrivano camion emananti 
un tanfo mortale, carichi co
me sono di peli, penne, pe-
see marcio, ossa; dalla fab-
brica stessa poi, che lavora 
giorno e notte producendo an
che un rumore assordante e 
intollerabite, si spande un 
cdore pestilenziale che inva
de il paese appestando I'aria. 

La fabbrica sorge, poco lon-
tano dalla stazione, a ridosso 
delle scuole comunali e con-
fina con il campo sportivo. 
II tanfo che produce appesta 
tutto il paese e incoraggia non 
lo smluppo ma I'esodo addi-
rittura. Le fogne, molto spes
so scoperte, si incaricano di 
spargere dappertutto il feto-
re, perfino in aperta campa-
gna: topi di lunghezza inusi-
lata e migliaia di insetti so
no owiamente la condizione 
normale in cui siamo costret-
ti a vivere. Io che mi sono 
fatto la casa dopo molti anni 
di lavoro mi trovo ora vid-
no questa raffineria: mi e di-
venuto impossibite abitare la 
mia casa! Non posso vivere 
provando in continuazione gli 
impulsi del vomito. Non e 
possibile fare qualche cosa a 
difesa del paese e dei suoi 
abitanti? Qui si tratta del suo 
sviluppo. 

Distinti saluti. 
ARGIA FACCHINI 

Laverzola di Ravenna 

II ministro 
della Difesa 
cosa ne dice ? 
Cara Unita, 

da molti anni nella qualita 
di ufficiale di camera dell'e-
sercilo presento domanda per 
essere ammesso al soggiorni, 
durante il periodo estivo od 
invernale, gestiti dalle autori
ta militart Si tratta di alber-
ghi, che costano un terzo de
gli altri, in quanto oltre ad 
una integrazione delVammmi-
strazione usufruiscono dei mi
litart di leva per il fabbiso-
gno di personale. 

Ora awiene che pur aven
do tre figli, e tutti studenti, 
non riesco ad ottenere il be
ne ficio, in quanto, tutti o qua
si, i posli sono riservati agli 
innumerevoti generali del no
stro esercito. •_ 

Nella mia situazione vi so
no numerosi ufficiali per cui 
rorremmo sapere se anche il 
ministro della Difesa e a co-
noscenza di questi abusi e s* 
sa in base a quali criteri ven
gono assegnati questi posti, 

Distinti saluti. 
LETTERA F1RMATA 

(Modena) 

Ringraziano per 
i libri ricevuti 
Cara Unita, 

dopo la pubblicazione della 
nostra lettera che chledeva 
pubbticazioni e libri per te 
nostra sezione, da tutto Italia 
i compagni d hanno inviato 
materiale. 

Ti ringraziamo quindi per 
avere ospitate la nostra richie-
sta e ringraziamo tutti quetli 
che d hanno aiutato permet-
tendoci la lettura di materiale 
utile ad una nostra sempre 
migliore preparazione come 
militanti comunisti. 

Sezione PCI di S. Paolino 
(Avellino) 

I giovani scrivono 
dai Pat.'.si socialist! 

Arnaldo RAMIREZ, c do 
Esteban n* 68. Pieblo Nuevo 
Matanzas - Cuba (desidera 
corrispondere con glovani per ) 
scambiare opinion! politiche. | 
dischi e francobolU). » 

Eva TAKACS, sir. Paris 92 
- Cluf • Romania (ha 18 an
ni, corrisponderebbe in tede-
s c o e un poco in italiano). 
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800 mila paraguayani costretti 
da Stroessner all'emigrazione 

Fame e disoccupazione dopo 19 anni di « ordine » — II problema del contrabbando e della cor-
ruzione — Asservimento ai monopoli — Una « settimana » di solidarieta dal 7 al 15 agosto per la 
liberazione dei detenuti politici che languono nelle carceri. Tra questi il presidente del PC 

In diciannove anni di dltta-
tura il generale Alfredo 
Stroessner ha trasformato 11 
Paraguay in un campo di con
centramento. La sltuazione in
terna del Paese e caratteriz-
zata dalla sistematica repres-
Bione poliziesca. dalla fame 
e dalla disoccupazione. La 
conferma di eld la si ha nel 
fatto che oltre 800 mila para
guayani — quasi un terzo 
della popolazione — vivono 
all'estero 

Nel Paese non esiste la piu 
elementare delle llberta. Le 
organizzazioni popolari e de-
mocratiche, i slndacati, le le-
ghe agrarie sono duramente 
persegulte e costrette a svol* 
gere la loro attivita clande-
stinamente. L' attivita poll-
tica del partiti di opposizione 
e limitata e molti dlrigenti 
di questi partiti sono perse* 
guitati o languono nelle car-

leri a Castelgandolfo 

cerl. Anche i sacerdoti catto-
licl che si pronunciano con-
tro le ingiustizie e gli arbl-
trli sono oggetto di crudeli 
repressionl. vengono torturati 
o espulsi dal Paese. 

II Partito comunista para-
guayano e duramente perse-
guitato e nella lotta contro 
la dittatura di Stroessner ha 
perso centinaia di dlrigenti 
e di quadri qualificati. II dit
tatore e la sua banda infatti 
affermano che il Paraguay 
« e il Paese piu anticomunista 
della America Latina » e costl-
tulsce « un punto fermo dello 
anticomunismo» indicando 
che i comunisti devono venir 
uccisl. Tra l'altro e stato 
approvato — da parte della 
polizia — un piano in base 
al quale I criminal! comuni 
che. durante la detenzione. 
acoettano di assassinare « per 
necessita » dei comunisti ven-

Fredda udienza 
di Paolo VI 
al dittatore 

Testimonianze di vescovi sulla feroce re
pression — Preoccupazione del governo 

«Alle 12.15 del 25 luglio. 
Papa Paolo VI ha ricevuto 
S.E. il signor generale Alfre
do Stroessner. presidente del
la Repubblica del Paraguay 
con le persone del seguito». 
Con questo laconlco e freddo 
comunlcato la sala stampa 
della S. Sede ha date notizia 
della «udienza privata» (e 
non ufficiale con relativo pro-
tocollo) accordata ad un capo 
di Stato che «ne aveva fatto 
richiesta». come e stato fat
to rimarcare in amblentl va-
ticani Da notare che tra la 
S. Sede ed il Paraguay esi-
stono rapporti diplomatici e 
per la prima volta, Stroessner 
si e recato in Vaticano. 

L'udienza. in effetti. era 
stata chiesta da alcunl mesi 
da Stroessner alio scopo di at-
tenuare le gravi tension! tra 
Stato e Chiesa che durano da 
cinque anni e che avevano 
raggiunto il limite della rottu 
ra dopo che. nel febbraio 
scorso. la Segreteria di Stato 
vaticana richiamd 11 nunzio. 
mons Innocent!, che era in-
tervenuto piu volte, ma inu-
t'.lmente. presso le autorita 
paraguayane a favore dei pri* 
gionieri politici fra cui figura-
no anche dei religiosi. mentre 
altri sacerdoti erano stati 
espulsi sotto l'accusa di aver 
protestato contro la repres-
sione. 

Riferendosi a recent! con-
tatti promossi dal governo pa* 
raguayano prima della par-
tenza di Stroessner per 1'Eu-
ropa e della visita in Vatica
no. mons. Santiago Benitez. 
presidente della Conferenza 
episcopale paraguayana. ha 
dichiarato: « Prendiamo atto 
della volonta dichiarata dal 
governo di riprendere i con-
tatti con la Conferenza epi
scopale. ma sia chiarc che noi 
non modifichiamo neppure in 
un sol punto il nostrc propo-
sito di difendere i poveri ed i 
perseguitati» L'episcopato — 
ha a<;?iunto mons Santiago 
Benitez — ha protestato in 
piu occas:oni contro a lo stato 
di violenza di cui e oggetto il 
popo!o criatiano e I'intero pae-

Ed ha nchiamato. a questo 
punto. un precedente docu-
mento dell'Episcopatt del di-
cembre scorso in cu= vengono 
denunciati fatti ben precisi: 
«Nella zona di Pastoreo. 
gruppi di poliziotti hanno di-
ftolto dal loro !avon> con for-
za dei contadini con i loro 
bambini. Is hanno bastonati a 
sangu? e h hanno costretti a 
grid-are "viva il comunismo" 
alio scopo di arrestarli come 
sovversivi.. Nella zona di Ca-
pitancue. il commissar.o capo 
della polizia per la rcoressio 
ne contro il comunLsmo ha 
fatto bastonare com- una be-
stia un contadino che si rifiu-
tava di dichiaran comunista, 
Sono stati arrestat. anche al
tri contadini che s* nfiutava-
no di testimomare a favore 
della version* della polizia.-. 
Nella zona di Guyraunga. una 
bonda condotta da: capo re-
gionale dei partito uff:ciale ha 
attaccato selvaggiamente uo-
mini e donne cne- uscivano da 
una funzione religiose Nel
la zona di S Maria, la poll 
».ia ha arre.siaio cinque stu-
r>nti in teologia perch6 ave
vano partecipato ad una riu-
mone di una comunita di ba
se e cento uomini presente 
anche un vescovo. chp recla-
mavano davanti alia chiesa la 
liberazione dei prigionien po
litici » 

Tutti questi fatf — conclu
de mons Santiago Benitez — 
mettono in evidenza «la per-
secuzione coswnte delle co 
munita di base, di semplict 
cittadlnl per il solo motivo che 
manifestano a favore dell'uni-
ta c della rraternita di tutti ». 

I rapporti tra Stato e Chie
sa nel Paraguay che si erano 
svolti su un piano di collabo-
razione fino al 196i registra
n t una svolta, fatta di fortl 

tension!, dopo la Conferenza 
episcopale launo-americana dl 
Medellin (Columbia) tenutasi 
nell'agosto 1968 prima aei 
viaggio di Paolo VI a Bogo
ta. La presa di coscienza, so-
prattutto di giovam sacerdo
ti, e di molti vescovi porto 
alia pubblicazione di un primo 
documento che denunciava le 
« gravi condizioni economicue 
e social! della grande mag-
gioranza del popoiO paragua-
yano. II 26 ottobre del 1968 
vt-niva e^puiso ;i ge^uiia ae 
oliva, successivamente venne 
mterdetto ii giornaie dell'Epi-
scopato Commumdad che, in 
un editoriale, aveva denuncia-
to « uno svuuppo economico 
che non tiene conto delle a&pi-
razioni umane» e criticava 
«l'assolutismo totalitario » del 
dittatore Stioe^sner. 

Nel 1971, i vescovi condan-
navano con un documento le 
persecuziom e gu arresti di 
molti giovam e uomin. politici 
fra cui il militante comuni
sta Jose Penaio (rifugiatosi 
poi all'estero). Nel 197/ vera-
vano espulsi il gesuita Vicen
te Barreto, paare Jose Cara 
vias e padre Monzon, la cui 
salute e stata compromessa 
dalle torture subite. 

Preoccupato dell'opposizio 
ne cresoente della Chiesa e 
di altre forze ai regime, il 
dittatore Stroessner tenta ora 
di riprendere un dialogo con 
la S. Sede, ma ti Papa non 
poteva che rimandare l'ospi-
te a cio che l'episcopato pa-
raguayano pensa di Iui. 

Alceste Santini 

Protestano 
i cattolici 
a Belfast 

Dal nostro corritpondente 
LONDRA, 25. 

La popolazione cattoltca di 
Belfast torna a protestare 
contro le autorita britanniche 
per l'intoIIerab:le pressione a 
cui e ancora una volta sotto-
posta L'esercito ha compiu 
to. nei giorni scorsi. ampi 
rastrel'amenti circondando i-
solati e ghetti della povera 
gente. Ogni movi mento e 
stato controllato. le perquis:-
zioni dom ciliari. i fermi e 
gli arrest: sono stati rjnno 
vati dovunque. S" e trattato 
— dicono gli abitanti local: 
— d: una nuova prova di for-
za destnata ad accred:tare la 
supremazia militare contro 
la « guerr:glia». La presenza 
di questa. al contrano. si e 
fatta p:ii fantomatica che 
ma: in -*2U.to a: recent: ar
resti di alcuni « leaders » 

II pesante mtervento dei 
soldati contro la popolazione 
civile v:ene denunclato qu:n 
di come un ulteriore tentat; 
vo di intimidazione partico 
Iarmente odioso perche la 
K protezlone » che gli uomini 
fn divlsa dovrebbero accorda 
re ai cittadini disarmati. e 
per 1'ennes ma volta venuta a 
mancare Martedl sera una 
auto fantasma ha potuto pe-
netrare :mpunemente nel 
quartiere cattolico dello Short 
Strang presso la zona por-
tuale. ed alcuni md'vjdui 
hanno gettato la solita bom 
ba contro una delle poche 
b'rrer:e suoerstiti devastando 
completamente l'ed'ficio "Do
ve erano i soldati inglesi 
quando gli ignoti assalitori 
sono tomatl a colpire le no
stra propr'eta? Come e pos-
sibile — dice la gente locale 
— che I'auto abbia potuto 
superare senza sospetti i po
st! di blocco se. fino a poche 
ore prima 1'fesercito aveva 
steso una rete impenetrablle 
attomo al quartiere? ». 

gono post! in llberta prima 
della fine dell'espiazlone del
la pena. 

Ed e cosl che da piu dl 
quindici anni — in una pri-
gione speciale del commlssa-
riato numero tre di Asuncion. 
capitale del Paraguay — 
sono detenuti Antonio Mai-
dana. presidente del PC para-
guayano. nonche Julio Rojas 
e Alfredo Alcorta, membri 
del comitato centrale del par
tito. Essi sono oggetto dl 
torture fisiche e morali tra 
le piu crudeli. Non possono 
leggere niente. nemmeno i 
giornall ufficiali. L'opintone 
pubblica del Paese e parti-
colarmente preoccupata per 
le condizioni di salute del 
tre detenuti: Maidana soffre 
dl disturb! alle coronarie, 
Julio Rojas di una grave 
affezione intestinale mentre 
Alfredo Alcorta sta perdendo 
gradualmente la vista. 

Ma con Maidana — 57 anni 
di cui 15 trascorsi nelle car
ceri — stanno languendo nelle 
prigionl della dittatura, sotto-
postl a brutali torture e mal-
trattamenti. anche molti altri 
dlrigenti popolari, politici e 
sindacali. Abbiamo davanti 
a noi alcuni elenchi. In uno 
di questi leggiamo che il 
maestro elementare Ananias 
Palacios si trova rinchiuso da 
14 anni; l'operaio Felipe Vera 
Baez da 11; l'operaio Ireneo 
Aveido da 9, come il suo 
compagno Severo Acosta 
Aranda. Da 8 anni si trova 
invece incarcerato il dirigente 
giovanile Emilio Barreto. Ed 
ancora: l'operaio Jorge Mori-
nigo da 13 anni. l'ingegnere 
Virgilio Bareiro da 11, il con
tadino Bernardo Cardozo da 
14. Anibal Garcete {segretario 
di una federazione sindacale) 
da 9, il dirigente contadino 
Marciano Villagra da 11, l'ope
raio edile Rogelio Mora, il 
lavoratore grafico Dimas Aco
sta da 9. E l'elenco potrebbe 
continuare ancora perche ab
biamo in mano — suddivisi 
per i nove commissariati di 
Asuncion e quelli delle altre 
citta — gli elenchi, logicamen-
te incompleti, dei detenuti 
politici e del periodo di deten
zione. Si tratta di 110 persone 
(tra cui il colonnello Adal* 
berto Canata e il capitano 
Ortellado) che sono rinchiuse 
ormai da anni. Ed a questi 
elenchi bisogna ancora aggiun-
gere I detenuti di alcune car
ceri segrete e quelli che sono 
nei sotterranei del Palazzo 
del Governo e del Ministero 
della Difesa Nazionale. 

Stroessner si sforza di man-
tenere nel Paese — con tutti 
i mezzi — un «ordine» ba-
sato sullo sfruttamento del 
popolo da parte dei mono
poli stranieri, dei grandi pro-
prietari fondiari, dei capita-
listi e dei contrabbandieri. 
Per far cio, per mantenere 
questo «ordine » il dittatore 
mantiene nel Paese uno stato 
eccezionale, uno stato di guer* 
ra contro il popolo. 

Ma ne il terrore, ne la re-
pressione hanno piegato il 
popolo. La lotta delle masse 
popolari per rovesciare que
sto regime corrotto e reazio-
nano si va allargardo. Cre-
sce il movimento di protesta 
contro la miseria. la fame, la 
disoccupazione, contro il con
trabbando legalizzato. la spe-
culazione dei narcotici. Con
tro le tasse esorbitanti e gli 
abusi dei privilegiati; contro 
il trattamento inumano dei 
detenuti politici, contro le 
torture e le persecuzioni a 
eminenti personalita ed a rap-
presentanti del clero che si 
oppongono al regime; con 
tro l'enorme pregiudizio ap-
portato all'economia naziona
le dalla penetrazione stranie-
ra. la politica reazionaria, di 
tradimento e di servilismo 
del regime di Stroessner. que-
sta creatura deirimperialismo 
americano. 

Nel mentre la dittatura re-
gistra un sempre maggiore 
numero di contraddizioni au-
menta la lotta per la libera
zione dei detenuti politici. una 
lotta che non e solamente un 
problema paraguayano. ma 
intert-ssa I'opinione pubblica 
ed i movimenti democratici 
su scala intcmazionale. Dei 
comitati di solidarieta con la 
lotta del popolo paraguayano 
sono stati gia creati in Argen
tina. Cile. Uruguay. Venezue
la. Prancia ed anche nel no
stro Paese; campaene di soli
darieta. a favore della libera
zione dei detenuti politici in 
Paraguay sono anche costan-
tem^ntf- organizzate in Unio-
ne Sovietica e negli altri Paesi 
socialisti. 

Grazie a questa vasta cam-
pagna — che si svolge sia 
all'interno che all'estero — in 
questi ultimi mesi e stato 
possibile ottenere la libera
zione di diversi detenuti poli
tici. tra cui alcuni che hanno 
trascorso oltre died anni nel
le carceri della dittatura. 

Questa campagna deve pro-
segulre ed allargarsi. non bi
sogna dar tregua al generale 
Alfredo Stroessner. Una occa
sions sara - dal 7 al 15 ago
sto — la settimana intema-
zionale di solidarieta con il 
popolo paraguayano; questa 
a settimana » deve rappresen-
tare un momento importante 
per dare nuovo slancio alia 
lotta contro la dittatura di 
Stroessner. basata sul terrore 
e sulla repressione. per esl-
gere la liberazione di Antonio 
Maidana e degli altri dlrigenti 
comunisti incarcerati. assieme 
a quella di tutti quantl per 
la loro opposizione al regime 
del generale languono nelle 
carceri di Asuncion e delle 
altre citta del Paraguay. 

Silvano Goruppi 
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Violenza e poverta 
II Paraguay — superflcie 406.752 Kmq. con'2.400.000 abitanti: ca

pitale Asuncion — e una repubblica indipendente dal 1811. Attuale 
presidente e il generale Alfredo Stroessner che assunse il potere con 
un colpo di stato. Formali sono gli istituti rappresentativi (una Ca
mera dei deputati di 60 membri). dal momento che l'esecutivo con-
trolla I'intero Paese con la violenza di un vasto sistema poliziesco 
e repressivo. Piu della meta della popolazione (il 51fr) e dedita al-
l'agricoltura di sussistenza o di tino industriale. ma in ogm modo 
arretrata. Sviluppato e l'allevamento. Povera l'industria. 

In sostegno al regime dittatoriale uscito dal colpo di stato 

II Brasile ammassa forze 
ai confini con l'Uruguay 
Gravissima minaccia di intervento militare - Montevideo potrebbe essere 
raggiunta in poche ore - L'attacco dovrebbe avvenire se Bordaberry ve-
nisse rovesciato dalla forte resistenza popolare - Le mire espansionisti-
che del regime dittatoriale di Brasilia sull'intero bacino del Rio della Plata 

Dal nostro corrispondente 
L'AVANA. 25 

Sull'Uruguay pesa la minac
cia di un aperto intervento 
militare brasiliano per schlac-
ciare la resistenza popolare 
contro 11 yolpe del mese scor
so e consohdare la dittatura 
dl Bordaberry. Una denuncla 
in proposlto e stata fatta a 
Buenos Aires, dove e esiliato, 
dal senatore del Partito na
zionale (bianco) Wilson Ferrei-
ra Aldunate. In questi ultimi 
giorni, cl sono state varle vlo-
lazioni del territorio urugua-
yano ad opera dl truppe bra-
siliane, mentre forti contin
gent! del terzo corpo d'arma* 
ta, In particolare reparti blln-
dati e truppe d'assato avio-
trasportate, si andrebbero con-
centrando viclno al confine, 
da dove potrebbero raggiun-
gere Montevideo In poche ore. 

/ / ruolo 
del Brasile 

' Queste minacce non posso
no essere sottovalutate tenen-

•do conto del rUbJotsub-impe-
• rialista che .-M&!* gfocando il 
• Brasile,- delle Dure espansioni-
stiche *d egemoniche che ca-
ratterizzano la sua politica, e 
dell'appoggio che ha dato al 
colpo di stato di Bordaberry. 

Palesi sono ormai gli obiet-
tivi del regime di Brasilia di 
controllare tutto II bacino del 
Rio della Plata; Montevideo 
e la porta d'accesso al gran

de fiume del continente. Da 
qui l'interesse di Brasilia ad 
egemonizzare 11 piccolo stato. 
Nel 1971, alia vigllla delle ele-
zloni presidenziali, il Brasile 
ammasso truppe al confini con 
l'Uruguay, prospettando l'ln-
vaslone del Paese con 1'Ope-
razione 30 ore In caso dl vltto-
ria della coalizione di sini
stra Frente amplio. 

Alia fine dell'anno scorso, 
nel momento in cui si an-
dava accentuando la crisi nel 
governo Bordaberry e si ma-
nlfestava la sua evldente In
capacity dl frontegglare la 
pressione popolare, II Brasi
le, organizzd In prossimiti 
dell'Uruguay le grandi mano* 
vre Poncho verde basate sul* 
I'lpotesI dl attacco ad un pae
se viclno (Uruguay e Argen
tina). Bordaberry dal canto 
suo, fin dal momento in cui 
ha assunto la presidenza, non 
ha nascosto la simpatia per 
il regime brasiliano e ha per-
messo l'attuazione di inizla-
tive economiche che dl fatto 
favoriscono gli obbiettivi e* 
spansionlstici ed egemonlci del 
potente viclno. 

Vaste frange di territorio 
di confine sono state vendu-
te ad imprese brasillane che 
le trasformano irt zone Iran-
che per il contrabbando. so* 
prattutto di carne, e altri traf
fic! illeciti. Ha stipulato un 
contratto capestro con la so-
cieta idroelettrica Termale 
brasilera che di fatto lede la 
sovranita nazionale. declden-
do a discrezione la quantita 
e anche il prezzo dell'ener* 

gia erogata all'Uruguay, .tanto 
che ogni eventuale aumento 
della quantita necessaria per 
l'industria o per usl clvlli, 
non pu6 essere deciso senza 
la previa autorizzazione della 
societa elettrica brasiliana. Si 
d proceduto alia graduate 11* 
quidazlone del grande porto 
dl Montevideo, per favorire lo 
sviluppo e il dirottamento dl 
tutti i trafficl marittiml ver
so il porto brasiliano dl Rio 
Grande du Sur. Una delle due 
grandi strade che collegano 
Montevideo al Brasile, per le 
sue caratteristiche e per 11 
tracciato che taglla pratlca-
mente fuorl quasi tutti 1 cen-
tri abitati, ha un evidente ca-
rattere militare. 

A cinque ore 
da Montevideo 
In cinque ore truppe moto-

corazzate possono arrivare dal 
confine brasiliano al centra 
della capitale uruguayana. A 
decine e decine si contano or
mai i sequestri operati da 
bande fasclste brasillane v in 
pieno territorio uruguayano 
e le sparizloni delle persone 
rarilte, militant! di organizza
zioni di sinistra e di opposi
zione al regime. Sono i bra-
siliani che dirigono, con la co-
pertura e l'appoggio delle au
torita locali, lo squadrone del
la morte che opera in Uru
guay, cosi come legami diret-
ti con i gorillas hanno espo-

nenti della polizia di Monte
video e dl altri distretti del 
Paese. 

II giornaie fascista Azul y 
Blanco e dlrettamente finan-
zlato dal capitale carioca e il 
suo dlrettore, Naranclo, e sta
to propi-Io in questi giorni 
rominato mlnistro dell'lstru-
zione nel governo Bordaber
ry. II colonnello Lautano May. 
che diresse poco piu di una 
settimana fa, l'aggressione ar-
mata contro El Popular, quo-
tldiano del Partito comunista 
uruguayano, e oltre che noto 
agente della CIA, anche dlret
tore dell'ufficio dl vigllanza 
del Banco du Brasil di 
Montevideo e amlci del capo 
della polizia colonnello Bale-
strlno, legato a dopplo filo 
con i gruppi fasclsti brasi-
lianl. 

D'altra parte dopo la crlsi 
dl febbraio il Jornal do Bra
zil scriveva a chiare lettere 
che l'addetto militare brasilia
no a Montevideo, Moaclr Pe-
relca, ex capo del servizio di 
controspionaggio, era stato in-
caricato di lavorare I settori 
di destra delle forze armate. 

Come -6i ,vede non roanca-
no glL.esempi della^p&ifecipa-
zione>fb*&ifiana at/eWftf'del 
mesft ico^WI gli etemegtRche 
suff raga^b'f^ spieoccupa2!oni 
espresse' dai^ piu '-dlTerjU." am
bient! ' politici circa pbssibili 
ulterior! interventi, anche di 
carattere armato, del potente 
vicino del nord, nella crlsi 
uruguayana 

i. g. 
• l l l l l l l l l l i l l l l l l t l l l l l l l l l l t l l l l l l M U I I I I I I I I I I I M I I M I I I I I I I M I I I i U M I I I I I I • • • I l l l l l l l l l l l l l l l l • • M l l l l i l l l l M I I I I I M I I M I I I I I I M I M I I I M I I I I I I I I I I I I I I I 1 1 1 M 1 1 I I I I I I I 1 1 1 l l l l I I I I I I I l l l l l l l I • I I I I l l l l l I l l l l l l II111111 • I M l 

natura morta 
di anontaw Raiano dd XX sccolo 

Francamente: non avete mai lasctato cadere 
un mozzicone acceso net bosco? O un fiammifero 
non spento bene? AHora, forse tra voi sono 
gli anonimi autori dei 3000 incendi che ogni anno 
devastano i nostri boschi. 

Occorrono decine di anni perche 
un b o ^ c^^t_POcN minuti perche brud 
MAoni e rnifiardi che varmo in fumo. 

Ma 1 darmo non e sotodenaro. N fuoco 
distrugge tutfe te vite del bosco. I fuoco 
canceWa le poche otsi di svago e di aria puita 
cne ancora ci resiano. n TUOOO nsciev 
al posto del verde, una profonda cicatrice nera 
inaoi Tamaami carDonizzaii. t le jManto cne vi 
cresceranno non saranno mai pw vera corneprvna. 

Per favore, non bruciate t boschi Spegnete 
ogni fiammif ero e buttateto solo quando e freddo. 
Scniacciate bene i mozzfconi per terra fioche 
non resti una sola faviRa Se accendete un fuoco, 
versate sui tizzoni tanta acqua, tanta! 

E se vedete qualcuno che si comporta in maniera 
imprudente, intervenite e spiegategji perche 
non deve: il bosco non e suo, e anche vostro, e di tutti. 

E, per favore, non venite a dire: per un mozzicone, 
possibile? Si, e possible. Pensateci un attimo: 
sedascunodinoi buttasse un mozzicone nel bosco, 
farebbe sessanta miKoni di mozzioonL Avete idea 
quanta fuoco oova sotto sessanta miHoni di mozzJconi? 
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Selvaggi attacchi per sostenere il regime di Lon Nol 

IB-52 bombardano a 9 km 
dal centro di Phnom Penh 

Le forze popolari tengono ormai un fronte che va da 7 a 15 chilometri a sud detla capitale cam-
bogiana — Contrari alia Costituzione i bombardamenti USA in Cambogia, secondo un giudice fe
derate — Nuova grave violazione americana degli accordi sul Vietnam: un ricognitore sorvola la RDV 

Per lo scandalo Watergate 

Condanna Nixon 
5 r 

la maggioranza 
degli americani 
E' questo il risullato di un ampio sondaggio condollo dal 
Washington Post • Alire accuse da un avvocalo di Miami 

PHNOM PENH, 25 
B-52 ed aerei ad ala varia

ble F i l l hanno bombardato 
oggi la periferia di Phnom 
Penh a soli nove chilometri 
dal centro della capitale cam-
bogiana. Le forze di liberazio-
ne, a quanto annunciano le 
fontl del regime e quelle del-
l'ambasciata americana, no-
nostante 1 massicci attacchi 
aerei tengono ormai un Ironte 
che va da 7 a 15 chilometri 
a sud della capitale, lungo 
l'arco disegnato dal flume 
Prek Thnot. In Tarn, primo 
ministro del regime, ha di-
chiarato che la situazione mi-
litare « va di male in peggio » 
mentre il presidente fantoc 
cio Lon Nol, in uno dei suoi 
patetici messaggi radlofonici, 
ha dichiarato di avere ordi-
nato la « mobilitazione gene-
rale » (in un Paese in cui il 
90 per cento del territono e 
gia liberator e che « noi udla-
mo aumentare intorno alia 
capitale il rumore dei cannoni 
e dei bombardamenti aerei» 
solo perche «nord-vietnamiti 
e vietcong » cercano, prima di 
ritirarsi dalla Cambogia, di 
rafforzare «i loro valletti, i 
khmer atei». 

Intanto, le ambasciate di va-
ri Paesi, fra cui quelle degli 
StaM Uniti, della Gran Breta-
gna ,e dell'Australia, hanno 
«consigliatb»,ai cittadini dei 
rispettivi Paesi di lasciare 
Phnom Penh a causa della 
situazione militare. Ma, per 
quanto riguarda gli Stati Uni-
ti, questo non Indica la vo-
lonta di lasciare i cambogiani 
liberi di decidere da soli del 
loro destino. L'inviato del Wa-
shington Star-News rivela og
gi, in una sua corrispondenza 
da Svay Rieng, che gli Stati 
Uniti stanno dandosi da fare 
per avviare in Cambogia una 
operazione di «natura milita
re analoga a quella attuata da 
parecchi anni nel Laos dalla 
Central Intelligence Agency ». 

Si tratta, in sostanza, di 
creare un esercito clandesti
ne sostenuto, armato e finan-
ziato dalla stessa CIA, che 
eviterebbe cosi di vedere con-
dizionate queste attivita mili-
tari da prese di posizione del 
Congresso americano, che ha 
gia stabilito al 15 agosto la 
data deUa cessazione dei bom-

^ifKIEaU „» 
ricano",* la CIA sta lavorando 
a questo progetto gia da un 
paio di mesi. Una decina di 
suoi agenti sono gia stati di-
slocati su basi semi-perma-
nenti nei capoluoghi provin
cial!, dai quali dirigono le o-
perazioni di « guerriglia » nel-
le rispettive zone. 

La CIA dispone di una pro
pria compagnia aera, la 
«Air American, che per anni 
ha rifornito l'esercito clande
stine della CIA nel Laos. 

Per quanto questo program-
ma sia in corso solo da un 
paio di mesi, e da anni che 
gli Stati Uniti conducono ope-
razioni clandestine in Cambo
gia. II Pentagono e stato co-
stretto oggi a rivelare, ad e-
sempio, che 81 militari ame
ricani sono morti nel Laos e 
in Cambogia, dal 1965, men
tre erano impegnati in opera-
zioni clandestine, ma che la 
loro hiorte venne a suo, tem
po registrata come awenuta 
nel Sud Vietnam. , - , • * • 

HANOI, 25 
II ministero degli Esteri del

la RDV ha denunciato oggi 
una grave violazione degli ac
cordi di Parigi da parte degli 
Stati Uniti. La violazione e av-
venuta il 22 luglio, quando un 
aereo da ricognizione ameri
cano ha sorvolato 1'isola di 
Co Co e diverse localita della 
provincia di Quang Binh. La 
violazione e particolarmente 
seria in quanto operazioni del 
genere sono proibite dagli ac
cordi di Parigi e questa prol-
bizione era stata ribadita nel 
comunicato che concluse i col-
loqui tra Kissinger e Le Due 
Tho a Parigi. 

Da Parigi si apprende, d*al-
tra parte, che le conversazio
ni tra esperti della RDV e 
degli USA circa il contributo 
finanziario americano alia ri-
costruzione della RDV si sono 
conclude senza che sia stato 
raggiunto alcun accordo. Le 
conversazioni sono state so-
spese per permettere alle due 
delegazioni di riferire ai ri
spettivi govern}. 

Sempre da Parigi: si ap
prende che. nel corso dell'o-
diemo incontro inter-sudviet-
namita, il delegate di Saigon 
ha proposto nuovamente l'or-
gantzzazione di elezioni nel 
Sud Vietnam. II delegato del 
GRP ha respinto questo pro
getto, in quanto l'organizza-
zione di elezioni deve essere 
preceduta dal regolamento di 
altri problemi come previsto 
dagli accordi di Parigi. quali 
il ristabilimento delle liberta 
democratiche e la creazione 
del Consiglio di riconciliazione 
e di concordia nazionale. Sai
gon si e finora rifiutata co-
stantemente di rispettare gli 
accordi in proposito. 

l a sterlina 
continua 
a colore 

LONDRA. 25 
(a. b). La sterlina continua 

a calare su] mercato Interna
tionale dei cambi, c a Londra 
t i teme, come conseguenza. un 
ultcriore sommorimento delle 
a It re moncte curopee. Oggi la 
•alula inglcsc ha nuovamente 
pcrduto terrcno nci confronli 
del dollaro, chiudenrio a 2,51 
con una caduta di 1,30 cents ri-
epttto alia quotazionc di ieri. 

Per la prima volta nella loro vita le popolazioni delle zone liberate nelle colonie portoghesi in Africa possono usufruire 
di assistenza medica. II Frelimo — come mosfra la foto — ha allestito dei piccoli posli di pronto soccorso che svolgono 
un efficace lavoro medico-sociale. 

Nuove testimonialize sugii eccidi nel Mozambico 

IL RACCONTO DI DUE VESCOVI 
SUL MASSACRO DI 80 AFRICANI 

I religiosi si trovano in carcere e dovrebbero esser processati neU'ottobre pros-
simo - Un tentativo di chiudere la bocca a 2 accusatori del regime colonialista 

I rapporti fra i partifi operai spagnolo e marocchino 

Cordiale incontro 
fra Carrillo e Yata 

MADRID. 25 
II Partito comunista spa

gnolo (PCE) ha reso nolo che 
una sua delegazione, guidata 
dal segretario generals, Saw 
tiago Carrillo, ha. inebjitrato 
una delegazione del Partito 
delta liberazione e del socfa-
lismo del Marocco (PLS). gui-
data dal segretario generale 
Ail Yata; l'incontro 6 avve-
nuto nel quadro dei rappor
ti d'amicizia, di fraternita e 
di cooperazione che legano i 
due partiti. 

Le due delegazioni s! sono 
scambiate informazioni sulla 
situazione nei rispettivi Pae 
si. a II Partito comunista spa
gnolo — si Iegge nel comu
nicato suU'incontro — espri-
me la sua solidarieta can la 
lotta anti-imperialista del PLS 
per la liberazione dei terri to
ri ancora occupati dalla Spa-
gna. II PCE denuncia gli ar-
gomenti menzogneri. di prete-
so carattere storico. invocati 
dal francnlsmo per giustifi 
care I'occupazione coloniale 
di territori m-arocchmi: se ta
li argomn/iti fossero presi 'n 
considerazione. la occupazio-
ne di Gibilterra ad opera del 

la Gran Betagna sarebbe giu-
stificata da ragioni analoghe, 
cosa inaccettabile per,# po-
polo spagnolo. II PCE si'pro-
nuncift, per il.ritomo al Ma-

K*ro«io di Ceuta; Me!ilia, Penon 
'de'Valez cte la Gomera e Alhu-
cemas, e delle isole Chafari
nas, e per il ritiro immedia-
to delle truppe e delle auto
rita spagnole dal Rio de Oro 
e dal Saqiat Al Amra. affin-
che le popolazioni autoctone 
di questt territori possano 
*»«r»nmersi in liberta e sovra 
nita». 

« In rapporto con lo sviiup-
po della lotta anti-imperiali
sta su scala mondiale — dice 
p'u in la il comunicato — le 
due delegazioni hanno sotto-
lineato - 1'importanza storica 
dei successi ottenuti dai po-
poli rf Indoclna contro Tag-
gressione imperialista ameri
cana e naffermato la loro so
lidarieta con la lotta dei po-
poli arabl. in pirticolare con 
la lotta del popolo palestl-
nese per la creazione in Pa 
lestina di uno Stato laleo, de-
mocratico. dove ebrci. cnstia 
ni e musulmani abbiano e-
guai; diritti». 

Dal nostro corrispondente 
LONDRA, 25 

Malgrado ogni tentativo di 
sopprimere i fatti e di soffo-
care le voci di quanti hanno 
coraggiosamente denunciato i 
massacri dell'esercito porto-
ghese in Mozambico, la verita 
sta lentamente emergendo e la 
dittatura di Lisbona — stretta 
nelle sue stesse contraddizio-
ni — e Incapace di impedirlo. 

I due sacerdoti, Martin 
Hernandez e Alfonso Valver-
de, che da 18 mesi sono dete-
nuti nel^ carcere di' Laurenco 
Marquez, dovrebbero «ssere 
nortati davanti al tribunale,-
speciale nell'ottobree prossimd -

1 L'arrest<vad opera delist po-
, lizia rhodeeiana che, successi-
vamente, oonsegnd i due alle 
autorita colonial! del Mozam
bico, doveva servire a chiude
re la bocca a due testimoni 
delle atrocita di guerra, a due 
eloquent! accusatori del regi
me e della repressione porto-
ghese. H processo (sotto il ca
po d'accusa capitale di «tradi-
mento» e di a attentate alia 
sicurezza dello Stato») non 
pud piu essere rinviato. 

In fase istruttoria la difesa 
ha- gia accumulate una serie 
di prove documentarie molto 
importanti riuscendo a segna-
re una serie di successi contro 
II pubblico ministero. I corpi 
di 80 africani che sarebbero 
stati massacrati nella regione 
di Mukumbura (Mozambico 
nord-occidentale) saranno rie-
sumati il mese prossimo. scri-
ve oggi rinviato del Guardian 
da Beira. Un giudice ha accon-
sentito alia richiesta dei di-
fensori che si dicono sicuri di 

E' imminente la seconda esplosione nucleare a Mururoa 

I francesi sperimenteranno 
una bomba H da un megatone 
If test sara attuato non appena miglioreranno le condizioni meteorolopiche 
Dispersa nei pressi del polrgono nn'imbarcazione con a bordo un pacifista 

PARIGI, 25 
Tutte sarebbe pronto nel 

latollo di Mururoa, nel Pa-
cifico meridionale, per il se
condo esperimento nucleare 
francese della serie in corso. 
dopo quello di sabate. Que
sta volta, secondo quanto ri-
feriscono fonti ufficiali, si 
trattera di una bomba al-
ildrogeno da un megatone, 
cioe della potenza pari a quel
la di un mllione di tonnellate 
di tritolo. 

Con questo esperimento, 
ormai imminente, la Francia 
avra fatto esplodere cinque 
bombe H in sette anni di 
esperimenti nuclear! nell'at-
mosfera. Le fonti suddette 
hanno precisato che 1'inizlo 
del conto alia rovescia sara 
determinate dalle local! con
dizioni meteorologiche. 

Cld b stato anche confer-

mato a Wellington dal gover-
no neo-zelandese Sempre in 
Nuova Zelanda, i giomali rive-
lano che lo yacht «Spirit of 
peace » ha lasciato Rarotonga. 
nelle isole Cook, con un equi-
paggio di quattro persone di-
rlgendosi verso la zona di si
curezza del poligono atomico 
di Mururoa alio Gcopo di at-
tuare una manlfestaziono di 
protesta. La fregaU Otago 
della marina militare neoze-
Iandesa rimane al margin! 
della zona di sicurezza. 

Le autorita francesi, intan
to, non sono ancora riusclte 
a localizzare l'imbarcazione 
KCarmen* del pacifista Ro
bert Vignall, di nazionalita 
francese. Vignall ha lasciato 
Tahiti II 16 luglio flcorso di-
retto verso il poligorio atomi
co che sperava di raggiunge-

re in cinque o - sei giomi 
L'esplosione nucleare' france 
se, come e note. 6 awenuta 
alle ore 20 (ora italiana) di 
sabato 21 luglio. Aerei dota 
ti di apparecchialure radar 
stanno cercando la « Carmen * 
nello 6pecchio di oceano at-
torno a Mururoa. 

Da Santiago del Cile si ap
prende infine che la Nuova 
Zelanda ha proposto al Cile 
di formare assieme ai paesi 
del Pacifico un fronte comu-
ne contro la decislone fran
cese di continuare gli espe
rimenti nuclear! neH'atolkj di 
Mururoa. Una nota in questo 
senso e stata presentata dal 
rappresentante della ' Nuova 
Zelanda, John George Mac 
Arthur, al sottosegretario ci-
leno agll esteri, Luis! Orlan-
dlni. Sulla riunione non sono 
stati fornlU altri dettagli. 

poter provare in corte la veri-
dicita delle asserzioni dei due 
missionari spagnoli che han
no rilevato a suo tempo la si-
stematica campagna di terro-
rismo intrapresa daU'esercito 
portoghese. In particolare 1 
due smascherarono le stragi 
compiute dai reparti rhodesia-
ni sconfinati in Mozambico 
per un'azione punitiva contro 
alcun! villaggi della zona di 
Mukumbura nella provincia 
del Tete. Le localita dove si 
verificarono gli eccidi sono 
ben note e, nonostante gli 

'sforzi della polizla, segreta 
portoghese per ellminare tot-
te le tracce deli'accaduto, e 

..state possibile tfoVare nume-
'rtosi testimoni ocular! chesp^ 
no disposti a deporre davanti 
al tribunale. ^ 

Fino a questo momento han
no gia rilasciato una dichiara-
zione giurata davanti al giu
dice istruttore dieci persone 
fra cui due vescovi (uno di 
questi e l'ex titolare della dio-
cesi di Tete Felix Ribeiro) tre 
monache (Divina Rodriguez, 
Maria Rodriguez e Gaudencia 
Huidobro) e un prete (Miguel 
Gramuntell). Essi affermano 
che una serie di massacri eb-
bero luogo nel corso del 71 
nella zona di Mukumbura: il 
1. maggio nei villaggi di Ca-
pinga. Cataxa. Mahanda e An
tonio (26 morti). 1'8 maggio 
In una localita vicina (4 mor
ti), nel settembre vi fu una 
incurslone dei reparti rhode-
siani contro i villaggi di Dava-
tava e Mandue (12 morti). Un 
altro massacro fu compiute 
neU'ottobre nella zona di Da 
ka (16 morti). II peggior ec-
cidio si ebbe ad Antonil (11 
bambini e 4 donne dilaniat! 
dalle bombe a mano e brucia-
ti in una capanna). 

La suora Divina Rodriguez 
ha descritto poi l'arrivo di un 
elicottero rhodesiano con un 
prigioniero attaccate ad una 
corda che venne poi fatto pre-
cipitare dentro un paste mili
tare portoghese di Mukumbu
ra 11 3 ottobre 1972. I due pa-
dri cattolici Hernandez e Val-
verde erano gia comparsi in 
seduta privata davanti ad un 
giudice di Tete neU'ottobre 
dell'anno scorso Nel gennaio 
di quest'anno comparvero da
vanti al tribunale militare di 
Laurenco Marquez la capitale 
del Mozambico. 

Al prossimo processo. se si 
fara. la difesa e sicura di po
ter dimostrare la verita anche 
del massacro p:u orrendo di 
tutti: quello di Wiriyamu (400 
vittimc irmocenti) clamorosa-
mente rivelato due settimane 
fa da padre Hastings sulle co-
lonne del Times. La difesa cer-
chera anche di provare che 
non si tratta di incident! iso-
Iati (casi abnormi da imputa-
re a a fatalita » o «errore» 
come vorrebbe il comando mi
litare portoghese) ma di una 
serie di attacchi contro le po
polazioni local!, tesi a • fare 
«terra bruciatan attomo alia 
guerriglia. • operazioni coordi
nate e sorrette dal terrorismo 
e dalla brutalita che possono 
ammontare ad una deliberata 
nolitica di genocldlo contro 
le popolazioni africane. 

Antonio Bronda 

WASHINGTON. 25 
Secondo un sondaggio di 

opinione pubbllcato oggi dal
la ((Washington Post» il 5i 
per cento degli americani 
(contro il 37 per cento) ri-
tiene che il Presidente Nixon 
abbia errato rifiutandosi di 
testimoniare davanti alia com-
misslone senateriale che in-
daga sul caso Watergate, lo 
scandalo che ha ormai tra-
volto la Casa Blanca. II 60 
per cento degli americani 
(contro il 30 per cento) rl-
tlene Inoltre che Nixon abbia 
sbagliato rifiutandosi di con-
segnare i document! della Ca
sa Bianca relativi alia vlcenda 
Watergate. 

Dal sondaggio — che e sta
to condotto dalla « Louis Har
ris)* su 1485 famiglie tra II 
18 e il 22 luglio — risulta 
inoltre che soltanto il 17 per 
cento (contro il 70 per cento) 
pensa che Nixon abbia agito 
bene nella vlcenda Watergate. 
Infine il 59 per cento (contro 
il 24 per cento) pensa che 11 
Presidente Nixon fosse a co-
noscenza dei tentatlvi di sof-
focare lo scandalo, mentre 11 
42 per cento crede che Nixon 
fosse informato del piano di 
effrazione del quartler gene-
rale del partito democratico 
prima ancora che questo fos
se realizzato. 

Intanto nella deposizione 
fatta davanti alia commissio-
ne Ervin l'ex consigliere pre-
sidenziale per la politica in
terna John Ehrlichman e sta
to interrogato sul furto av-
venuto nel settembre 1971 nel
lo studio dello psichlatra che 
aveva in cura il giornalista 
Daniel Ellsberg, il quale rese 
pubblici i documenti segreti 
del Pentagono sulla guerra del 
Vietnam. Egli ha Insistito nel-
l'affermare che Nlxon e rima-
sto all'oscuro del fatto fino a 
molto tempo dopo. 

Ehrlichman ha dichiarato di 
aver agito su espresso ordine 
di Nixon quando, lo scorsc 
aprile, offrl al giudice Byrne. 
che a quel tempo dirigeva il 
processo contro Ellsberg, il 
posto di direttore dell'FBI. Se
condo alcuni giuristi america
ni, l'offerta rlcevuta da Byr
ne costituirebbe la sola c:r-
costanza provata che potreb-
be indurre il Congresso ad 
aprire una procedura per la 
messa in stato di accusa di 
Nixon. 

Un portavoce della Casa 
Bianca ha risposto alle affer-
mazioni di Ehrlichman, riba-
dendo la dichiarazione fatta 
da Nixon il 22 maggio scorso, 
in cui si insinuava che la per-
quisizione compiuta da agenti 
della Casa Bianca nel 1971 nel-
l'ufficio dello psichiatra di 
Ellsberg, non soltanto non era 
stata ordinata dal presidente, 
ma che potrebbe anche essere 
stata illegale. 

Da Miami si apprende nel 
frattempo che Henry Roth-
blatt, il primo avvocato di 
quattro persone condannate 
per lo spionaggio politico a 
Watergate, ha affermato di 
essere in possesso di informa
zioni secondo cui i suoi ex 
client! furono spinti a di-
chiararsi colpevoli. 

a Non si e trattato affatto 
di una dichiarazione di col-
pevolezza libera e spontanea » 
ha dichiarato l'avvocato. «Se 
i quattro sono disposti a rivol-
gersi a me sono pronto a ren
der© note le Informazioni in 
mio possesso ». 

Rothblatt rappresento Ber
nard Barker, Eugenio Marti
nez, Frank Sturgis e Virgilio 
Gonzales, che furono arresta-
ti nel a complesso Watergate » 
il 17 giugno dell'anno scorso. 
Durante il processo, celebra-
tosi in gennaio. i quattro im-
putati revocarono il mandate 
a Rothblatt perche si era ri-
fiutato di cambiare la loro 
proclamazione di innocenza 
in una proclamazione di col-
pevolezza. 

L'avvocato ha poi affermato 
di essere stato avvicinato da 
Archibald Cox che dirige la 
inchiesta sul caso Watergate 
per conto del ministero del
la giustizia per chiedergli di 
dire tutto quello che sa sul 
tentativo di Insabbiamento 
dello scandalo. L'avvocato — 
a quanto si e appreso — ha 
risposto di non poterlo fare 
senza rautorizzazione dei suoi 
ex clientL 

.. ••••>^1&fc{}.*AA<r."^. * 

I socialdemocratici 
fedeschi 
accusant) 

i l Portogallo 
BONN, 25. 

Le attivita militari porto
ghesi in Africa rischiano di 
scatenare una polemica aper-
ta tra Bonn e Lisbona in se-
guito all'accusa di un mini
stro tedesco al Portogallo di 
«avrelenare» le relaziom eu-
ropee con gli Stati dell'Africa 
nera. II ministro per gli aiuti 
aU'estero, Erhard Eppler, in 
un articolo apparso sul set-
timanale « Vorwaerls », organo 
ufficiale del partito socialde-
mocratico del Cancelllere 
Brandt, chiede a Lisbona di 
scegliere tra i territori afri
cani e gli aiuti del MEC alia 
sua industria. 

«La spietata guerra» nel 
Mozambico, in Angola e nel 
territorio della Guinea-Bissau 
coinvolge non solo question! 
morali e 11 diritto delle po
polazioni africane di decidere 
II proprio futuro, scrive Ep
pler. «Sono in gioco i nostri 
stessl interessi — egli osserva 
—. Non pu6 essere vero che un 
Paese come 11 Portogallo si 
debba permettere di awelena-
re le relazloni euxopee con 
1'Afrlca ». 

Proposte del PCI contro il carovita 
(Dalla prima paghia) 

tutta la materia delle loca-
zioni e dei fitti, talchd lap-
posizione di quel limite po
trebbe sembrare piii I'antici-
pazione , di misure di bloc-
co, che la continuazione del 
regime viucolistico, e solleci-
tare l'offerta di miovi allog-
gi da parte dei privali solo 
nei confronti dei cittadini a 
piu elevato reddito spendibi-
le». I sindacati invitano. in-
fine, i lavoratori a intensifi-
care l'azione contro il caro
vita e «ad intervenire pron-
tamente per conquistare nn 
reale blocco dei prezzi e del 
costo della vita ». 

La Confagricoltura, riguar-
do ai pre/zi degli alimenta-
ri, ha dichiarato di rendersi 
conto della necessita di « mi-
sure di emetgenza », soggiun-
gendo pero che le proposte 
appaiono a suo giudizio « par-
ziali», in quanto «non ri-
guardano i salari». II presi
dente della Confcommercio. 
Orlando, ha dichiarato che 
<r il blocco dei prezzi rientra 
ovviamente nella strategia 
antinflazionistica, anche se il 
suo obiettivo e I'effetio e non 
la causa dell'inflazione». La 
Confesercenti, dal canto suo, 
ha dichiarato che si tratta 
« di provvedimenti diversi ri-
spetto al calmiere della scor
so estate », essi, « piu reali-
sticamente, riguardano non 
soltanto i prezzi ul dettaglio 
ma anche alia produzione e 
all'ingrosso J>. L'organizzazio-
ne si augura tuttavia che i 
decreti possano essere mi-
gliorati in Parlamento, in 
particolare per quanto ri
guarda gli obblight della pub-
blicita dei prezzi per i pro-
duttori e i grossisti, « mentre 
agli esercenti si impone Vin-
vio di lislini controfirmati e 
I'esposizione nel negozio*. 
Debole, secondo la Confeser
centi, e il discorso «sull'ap-
provvigionamenlo del merca
to da parte dell'AIM A », che 
«nell'attuale situazione di-
viene invece un fattore de-
cisivo per stroncare sul na-
scere le manovre dei grossi
sti clamorosamente manife-
statesi a proposito della fa
rina ma che non riguardano 
soltanto questo prodotto ». 

II direttivo della Confindu-
stria ha definite le misure 
governative <r non risoluti-
ve » dei problemi che l'attua-

le situazione propone. Esso 
riconosce che i decreti rap-
presentano «una prima ve-
rifica della volonta politica 
di affrontare i problemi eco-
nomici con interventi concre-
ti e con I'urgenza imposta 
dalle circostanze», ma solle-
va « riserve e perplessitd » 
sull'« articolazhne tecnica e 
sulle possibili" conseguenze 
dei provvedimenti». Secondo 
gli industrials la politica go-
vernativa dovrebbe «coin-
volgere tutto il sistema dei 
costi di produzione»: c dal 
costo del lavoro a quello del 
danaro, e ai costi aggiuntivi 
che derivano dalle profonde 
inefficienze del settore pub
blico amministrativo >. 

L'on. Nelusco Giachini, se
gretario della Confederazione 
dell'artigianato, ha affermato 
che le misure prese dal gover-
no per i prezzi ed i fitti. « ine-
vitabili per le tensioni deri-
vanti dalla spirale inflazioni-
stica, sembrano muoversi nel
la direzione anche da noi ri
chiesta, anche se critichiamo 
la rinuncia al blocco genera-
lizzato dei fitti e non ci con
vince il semplice rafforzamen-
to del CIP, il quale, a nostro 
giudizio, abbisogna di essere 
profondamente riformato*. Gli 
artigiani, fra i problemi ur-
genti, sollecitano la pronta at-
tuazione della legge tributaria 
che riguarda le imposte diret-
te, «la quale deve essere se-
riamente modificata insieme 
all'lVA ». 

Che, per il blocco dei prez
zi, il problema sia quello di 
rendere il provvedimento ef-
fettivo e stato ammesso ieri 
sera anche dal ministro Gio-
litti alia TV- Egli a dichiara
to, infatti. che c il lavoro piii 
duro* comincia ora: <te il la
voro — ha soggiunto — per 
rendere efficaci questi prov
vedimenti che realizzano al-
cune condizioni indispensabili 
per procedere nella politica 
contro Vinflazione ». 

II compagno on. Spagnoli ha 
confermato con una dichiara
zione all'ADiV-Kro/ws che i 
parlamentari comunisti ripro-
porranno il blocco generaliz-
zato dei fitti. Chiederanno inol
tre che «la determinazione 
del canone sul quale applicare 
il blocco sia riferita al 31 di-
cembre '72 in modo da colpire 
gli ingiustificati aumenti che 
si sono verificati nella prima-

vera scorsa specialmenle- nel
le grandi citta*. Spagnoli ha 
detto anche che il termine di 
validita del decreto di blocco 
dei fitti (sei mesi) e insuffi-
ciente <tper permettere la de-
finizione di una legge organi-
ca»: quindi, il PCI proporra 
che il termine sia spostato al
ia fine del '74, oppure die la 
proroga divenga automatica 
finche non sia stata appro-
vata la nuova legge. 
' Una delegazione CGIL-CISL-
UIL si 6 incontrata ieri con il 
ministro per la Cassa del Mez-
zogiorno, Donat Cattin. La 
stessa delegazione — della 
quale facevano parte tra gli 
altri Lama, Scheda, Bont. 
Storti e Vanni — si e incontra
ta nella tarda sera anche con 
il ministro del Lavoro, Ber-
toldi. 

COOPERATIVE., proiidenli 
delle tre centrali del movi-
mento cooperativo in una con-
ferenza-stampa tenuta ieri a 
Roma hanno concordemente 
dichiarato che l'intervento go-
vernativo sui prezzi corrispon-
de. nei punti principali. a ri-
chieste avanzate dal movimen-
to da lungo tempo. Esso arriva 
in ritardo. E ci si preoccupa. 
d'altra parte, della effica-
cia dei provvedimenti, per la 
strumentazione inadeguata del-
l'organo di controllo (il Comi
tate prezzi), dove la coope
razione non e nemmeno rap-
presentata. e per il pericolo 
di manovre di imboscamento 
dei prodotti. II movimento coo
perativo chiede percio al go-
verno un confronto diretto sul
la messa in opera di interventi 
che. avvalendosi insieme delle 
Partecipazioni statali, della 
Azienda dei mercati agricoli, 
delle imprese cooperative, de
gli enti locali, imposti un'azio
ne diretta a modificare le 
strutture di produzione e di 
mercato in funzione antispe-
culativa. II rappresentante del 
Coop Italia. Silvio Sani. ha 
inoltre rilevato che, purtrop-
po, il blocco dei listini avvie-
ne dopo che le Industrie han
no apportato continui ed ingiu
stificati aumenti dei quali si 
dovrebbe chiedere conto anche 
per il passato: fatto. questo. 
che da la misura della neces
sita di non fermarsi al blocco 
dei prezzi 

Cile: complesso Tawio del dialogo 
(Dalla prima pagina) 

essere di evitare il collasso 
del sistema costituzionale di 
poteri da cui deriverebbe la 
anarchia e la guerra civile e 
concordare i mezzi per supe-
rare la ccogiuntura economi-
ca. Intendiamo riaffermare 
che lo stato di diritto e vi-
gente, e in questo quadro de-
vono trovare soluzione i <*on-
flitti costituzionali tra legi
slative ed esecutivo che si so
no creati. Ma alio stesso fine 
e anche necessario che cessi 
il boicottaggio dei parlamen
tari dell'opposizions. Andremo 
alia definizione legale delle 
tre aree di propriety della 
produzicne (quella statale, 
quella privata e la mista); 
all'approfondimento della par-
tecipazione dei lavoratori nel
la direzione delle industrie in 
modo che si esprimano le di
verse tenderize. 

Chi si oppone al dialogo? si 
e chiesto Allende. L'estrema 
destra sediziosa, ma anche da 
posizioni di estrema sinistra 
appaiono dichiarazioni che lo 
ostacolano. II presidente a 
questo punto ha detto di sup-
ponere falsa la dichiarazione 
della direzione socialists ap-
porsa ieri mattina che riaf-
fermava che non si deve re-
stituire nessuna delle fabbri-
che occupate in seguito al ten
tativo di «golpe» del 29 giu
gno. II criterio del governo, 
ha proseguito, e stato quello 
di dlscriminare tra aziende di 
natura monopolistica o specu-
lativa e altre che non e nel-
l'ioteresse del paese che en-
trino a far parte dell'area 
statale. Riferendosi ai blocchi 
stradali effettuati da gruppi 
di lavoratori e senza casa, 
egli ha ripetuto un appello 
alia disciplina e alia compat-
tezza intorno al governo po-
polare in questo momento in 
cui il magglore dei pericoli 
non e stato ancora superato. 
In altra parte del discorso 
Allende aveva affermato che 
finche sara il presidente del 
Cile le forze annate saranno 
quelle previste dalla costitu
zione e non vi sara. come del 
resto nessuno nel governo 
pensa possa esserci, un « eser
cito del popolo» parallelo a 
quello della nazione. 

Con questo discorso di chia-
ra apertora, sembra probabi-
!e che i rimanenti g.orni di 
questa settimana possano esse
re decisivi per la svolta poli
tica attesa: il concrete awiar-
si di un dialogo tra opposi-
z;one e governo che permetta 
di uscire dal clima di tensio-
ne esisteote. 

Questa mattina una bom
ba ad alto potenziale e 
esplosa in un edificio di 
uffici del centro della cltta 
dove ha sede Pagenzia com-
merciale deli'ambasciata ceco-
slovacca. I danni sono rile-
vanti. E' questo un episodio 
grave, nw che gia non sor-
prende La realta e che il Ci
le vive sotto la costante mi-
naccia di un colpo di stato. 
di un classico pronunciamiento 
dei tre rami delle forze ar-
mate. 

Si intrecciano e si scontra-
no. con esiti alterni. diverse 
tendenze sia tra i militari che 
tra I gruppi politici e di gior-
no in giorno questa o quella 
possibility si presenta come 
l'effettiva. 

In una corrente democri-
stiana, di cui e capo Fuen-
tealba, vi e la consapevolezza 
che un «golpe» militare qua
le ne sia l'lspirazione, finireb-
be per manifestarsi come dit
tatura di cui soffnrebbero 
non solo i socialist! c i comu-
nlsti ma anche i democri-
stiani. 

Questa stessa consapevolez
za nella forma di un timore di 
perdere tutto a vantaggio dl 

altre forze concorrenti tocca, 
naturalmente, anche il gruppo 
di centro-destra che dirige at-
tualmente il partito e lo stes
so presidente Aylwin. Ma que
sto gruppo e di origine conser-
vatrice, collegato agli interessi 
colpiti dalle riforme attuate 
da Allende, e su di esso agi-
sce l'influenza di Edoardo 
Prei presidente del Senato, ex 
presidente della Repubblica e 
reale capo del partito. E se 
Aylwin e la direzione dc non 
possono rifiutare, quanto meno 
in linea di principio. il dialo
go, il gioco di Frei e di ri-
durre il partito a strumento 
del suo piano di rovesciamen* 
to all'attuale regime. 

Del dialogo si parla dunque 
da parte della direzione dc 
ma poco si fa per realizzarlo. 
Anche qui come nelle forze 
annate, la domanda e: quale 
delle due anime, quella demo-
cratica e popolare di Fuental-
ba e Tomic o quella reaziona-
ria di Prei. avranno il soprav-
vento attraendo il gruppo cen
trists sottoposto a contraddit-
torie tentazioni? 

Naturalmente affinche pre-
valga l'una o l'altra prospet-
tiva. ha un peso l'attitudine 
del governo e dei partiti della 
UP. I comunisti hanno accol-
to per primi l'invito del cardi-
nale di Santiago a una disten-
sione politica, il presidente Al
lende si e i neon tra to ieri con 
l'alto prelate ed hanno parla-
to, cosi ha detto il cardinale 
uscendo dal collqquio. a come 
due vecchi amici». Si parla 
insistentemente di un prossi
mo incontro tra il presidente 
e la direzione dc. Ma e certo 
che non tutte le opinioni nei-
ITJP giudicano alio stesso mo
do la politica del dialogo e i 
modi di effettuarla. 

II recente discorso del se
gretario dei partito socialists 
Carlos Altamirano sottolinea-
va che dialogo pud esserci ma 
solo alia base, tra le masse e 
non con la direzione del par
tito democristiano. Inoltre tra 
i socialist! sembra prevalere 
un atteggiamento estremista 
riguardo alle forme di espres-
sione e intervento dei lavora
tori nella situazione. 

Da sabato a lunedl si sono 
succedute riunioni dei partiti 
della Unidad Popular e di rap-
presentanti della CUT, la cen-
trale sindacale. su questi temi. 
E si cerca, ancora in queste 
ore, di raggiungere la maggio-
re chiarezza possibile interna 
condizione importante per an-
dare avanti e compiere passi • 
concreti nelle trattative che si ! 
spera possano aprirsi tra de- j 

mocrazia cristiana e governo. 
L'iniziativa del cardinale ha 
gia permesso che cadesse uno 
degli ostacoli all'incontro cioe 
le richieste che secondo la dc 
dovevano essere previamente 
soddisfatte dal governo. 

Mansfield chiede 
la riduzione 

delle truppe USA 
a l l ' estero 

WASHINGTON, 35 
II senatore Mike Mansfield 

ha proposto oggi al Congres
so il ritiro del cinquanta per 
cento di tutte le truppe ame-

ricane stanziate aU'estero, 
che ammontano a 600 mi la 
uomini, ma soprattutto di 

quelle in Europa. 
Secondo Mansfield, 1'attuale 

spiegamento di truppe ame-
ricane intorno al mondo non 
e coerente con la distensio-
ne in atto fra gli Stati Uniti 
e lTJnione Sovietica. La ri
duzione dovrebbe awenire, 
ha detto il capo del gruppo 
democratico al Senato, nel 
giro di un triennio a secondo 
un piano attentamente stu-
diato ». 

Le iscrizioni 
per la « Brigata 
internazionale 
del Lavoro » 
a Cuba 

L'Associazione di Amicixia 
Italia Cuba comunica che %•-
no riaperfe le iscrizioni par 
partecipare alia Brigata In
ternazionale del Lavoro che 
si rechera a Cuba dal 1 Set
tembre al 15 Ottobre p.v.. 

La quota di partecipazione 
per il viaggio Praga Avana 
e ritomo e di lire 2M.N0 
(duecentomita). 

Per le iscrizioni rivolgersi 
ai seguenti indirizzi: 

Associazione cAmicizia Its-
lia-Cuba > presso ETLI , cor
so Porta Vittoria 43 Milano, 
tel. 793453 e Associazione 
c Amicizia Italia Cuba» 
ARCI viale Fontanelli 11 Mo-
dena, tel. 225441. 

Direttore 
ALOO TORTORELLA 

Condirettore 
LUCA FAVOUNI 

Direttore responsabile 
Alessandro Cardulli 
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