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Sindacati: dare piena attuazione 
agli accordi per gli statali 

L'effettiva incidenza economica dei provvedimenti per i lavoratori - Solo le spese che incoraggiano le tendenze corporative sono ve
ra me nte inflazionanti - Scelte coerenti portate avanti dalle Confederazioni contro le soluzioni settoriali e per una reale riforma della 
pubblica amministrazione - Le trattative per i Monopolj di Stato - Chiesto un incontro al ministro del Lavoro per gli assegni familiari 

USA sulla 
Cambogia 

LA 
E I 

BENZINA 
PETROLIERI 

SECONDO il compagno Gio-
litti. il problema dei prezzi 

dei prodotti petroliferi va af-
frontato « con la • necessaria 
tempestivita ». Se « tempesti-
vo ». come ci insegnano i di* 
zionari, significa « in - tempo 
debito, in tempo opportuno ». 
dovrebbe essere evidenle che 
il momento piu intempestivo 
per prospettare un problema 
di questo genere e un periodo 
di emergenza economica. tan-
to drammatico da aver im-
posto — appunto — 1'adozione 
di un blocco dei prezzi. In-
vece, del rincaro si continua 
a parlare come d'una decisio-
ne piu o meno prossima. Dob-
biamo allora ribadire il no
stra netto disaccordo: perche 
— ripetiamolo — non e aramis* 
sibile che ci si dichiari di-
sposti al cedimento dinanzi al 
persistente ricatto delle gran
di compagnie petrolifere. le 
quali continuano a far - pen-
dere sul capo del Paese la 
spada di Damocle di una man-
cata o insufficiente fornitura 

- della benzina. dei c a r b u r a i U i J ^ f ^ J 0 . ??nl dinanzi alia 
««- i„ «,^„«K:«« _«-:„„»«. - .-„ ['commissions Industna della per le macchine agricoie e. in 
prospettiva. del gasolio e de-
gli idrocarburi per riscalda-
mento. Su questo punto siamo 
stati chjari •• fin dal primo 
istante. II ricatto va spezzato 
con tutti i mezzi legali che il 
governo ha a disposizione, 
non va viceversa incoraggiato. 

Accenni interessanti sono 
emersi, per la verita. dalla 
riunione di ieri I'altro del Co-
mitato interministeriale per la 
programmazione (CTPE). In 
quella sede e stato affermato 
che la questione del prezzo 
va inquadrata in un riesame 
generate di tutta la situazione 
del settore petrolifero. Non ab-
biamo mancato di sottolineare 
la positivita di questo impe-
gno. che corrisponde all'im-
postazione che abbiamo sem-
pre dato a tutto il problema. 
Ma un riesame approfonditn 
del settore comporta innanzi-
tutto un'analisi seria e com-
pleta. fatta nella naturale se
de parlamentare. del proces-
so reale di formazione dei co-
sti petroliferi: che non si li
mit! a prendere in considera-
zione i prezzi intemazionali del 
greggio. ma anche i costi del
la ricerca. della raffinazione. 
della distribuzione. e che ac-
certi il livello effettivo dei 
profitti delle grandi compa
gnie. < le quali sono notoria-
mente in grado di effettuare 
clamorose e imponenti opera-
zioni f inanziarie ' nei campi 
piu diversi. ivi compreso quel
lo editoriale. Senza tale pre
ventive accertamento. nessun 
discorso sui prezzi di vendita 
puo essere avviato. 

TL CIPE ha deciso di so-
•*• prassedere al rilascio di 
ulteriori autorizzazioni per la 
costruzione e rampliamento 
di raffinerie. Bene. Ma fl fat-
to e che gli impianti di raffi
nazione in Italia sono gia og-
gi «gonfiati > in misura del 
tutto abnorme, molto al di la 
del fabbisogno. Tanto e ve-
ro che tali impianti sono uti-
lizzati solo al 63%. e su 130 
milioni di tonnellate di pro-
dotto. ben 35 milioni sono de--
stinati all'esportazione. Inol-
tre. nella loro gara concor-
renziale, le compagnie nan-
no nchiesto e ottenuto dallo 
stesso CIPE. sotto U governo 
di centro-desira. un numero 
sproposilato d: nuove conces
sion! che amplierebbero a di-
smisura la capacila produtti-
va attuale. con minacce gra-
vissime — tra I'aitro — di 
inquinamento delle coste e 
deirambtente ' E' facile - ca 
pire It* spreco enorme che tut
to cio comporta. e le nper-
cussiuni che si hanno sui co
sti. Un ragionamenlo analogo 
pud oisere fatto circa la ga 
loppante moltiplicazione dei 
punti di vendita. Dunque an 
cbt qui non basta bloccare le 

autorizzazioni. ma occorre ri-
vedere quelle gia concesse con 
cosi snspetta leggerezza. 

E" indispensabile. insomma. 
visto che si parla di un riesa
me generale. affrontare il te-
ma sulla base di un criterio 
organico e di un programma: 
cd e indispensabile. in que
sto ambito. restituire all'ente 
pubblico (J'ENI) quella fun-
zione pilota che nel corso de 
gli anni ha perduto. per col-
pevole insipienza di governan-
ti. e Ji dirisenti. fino a ri-
dursi in posizione subordi-
nata ai arunni nri«-aii (osei 
la quota dell'ENI nella raf
finazione e scesa appena al-
1*8-9 per cento) con evidenti 
conseguenze politiche. Le de-
cisioni che si prendono nel 

' campo dei prodotti petroliferi 
si riflettono su tut La la politi-
ca energetica. dato che le 
central! termiche forniscono 
ormai la grande maggioran-
za della produzione elettrica. 
E anche qui esiste il preciso 
impegno. assunto dall allora 

Camera, di discutere in Par-
lamentn tutta la questione del 
piano energetico nazionale pri
ma di porre il paese dinanzi 
a fatti compiuti. 

171 E' POI Taltro aspetto: 
» la preannunciata (e non 

smentita) intenzione di intro-
durre un sensibile aumento 
dell'imposta di fabbricaztone 
della benzina. che si aggiun-
gerebbe — nel rincaro del 
prezzo di vendita — all'aumen-
to offerto alle compagnie pe
trolifere. Tale incremento del
l'imposta verrebbe giustifica-
to con l'esigenza di far fron 
te ai miglioramenti dei mini
mi di pensione. 

Questo modo di prooedere. 
se corrisponde veramente ai 
progetti governativi. non pud 
non incontrare serie riserve. 
Nel momento della presenta-
zione del bilancio dello Stato. 
presentazione che — come si 
ricorderS — fu limitata all'in-
dicazione di cifre globali c in-
valicabili» di uscita e di di-
savanzo. fu detto che si era 
tenuto gia conto di alcune spe
se da affrontare. e tra queste 
si accennd appunto alle pen-
sioni. Si disse anche. da par
te dell'on. La Malfa e del-
Ton. Colombo, che la specifi-
cazione delle voci di entrata 
e di uscita sarebbe stata pro-
spettata al Parlamento e in 
quella sede sarebbe stata di-
scussa. H varo improwiso di 
provvedimenti fiscali parziali 
violerebbe il metodo promes-
so: tanto piu che. ancora una 
volta. si tratterebbe di un ag-
gravk) d'imposta su un gene-
re di largo consumo. in un 
quadro tribulario gid gravis-
simaroente sperequato come 
quello italiano. in cui i quat-
tro quinti degli introiti fiscali 
provengono dalla - tassazaone 
indiretta sui consumi. 

Rioevono dunque conferma 
e valore le obiezioni da noi 
mosse al modo come si e vo-
luto impostare il problema del 
bilancio statale. un modo ge-
nerkro e quindi non convin-
cente, che si presta (la so-
vrimposta sulla benzina lo di-
raoslrerebbe) a preoccupanti 
distorsioni. Le penskxii devo-
no essere aumentate (e cosi 
gli assegni familiari e i sus-
sidi di disoccupazione). ma le 
fonii di entrata devono esse
re individuate attraverso un 
dibauito politico che esamini 
tutto il reale stato dell'eco 
norma e deUe pubbliche finan 
ze. Non per niente i comuni 
sli avevano proposto che ve 
nisse anu'eipata la riconvoca 
zione delle commissioni parla 
mentari e delle Camere. La 
situazione e troppo seria per 
affrontarla con misure parzia 
li e affrettate. 

Luci Pavolini 

MULTATA LA « BARILLA » 
I Carabinleri di Sampierdarena hanno denunciato due note 
case produttrici di pasta (Barilla e Agnes)) per aver aumen-
tato i prezzi del prodotto. La prefettura di Genova ha ar-
chivlato la pratlca, perche il Itstino di aumento (al confronto 

. dl alcune fatture) la Barilla lo avrebbe compllato due glorni 
prima della data dl blocco. Ad Agrigento, pero, II prefctto ha 

. comminato alia Barilla una sanzione ammlnlstrativa di 10 
milioni per aver, con fattura del 25 lugllo, aumentato II 
prezzo della pasta di 20 lire circa il chilo. 

CONTRO-LISTINO 
La Confesercentl di Torino sta preparando un contro llstlno 
per denunclare i rincari sui prezzi praticati dai grossisti pri
ma del decreto di blocco. La Federcoop ribassa i prezzi di 
alcunl prodotti. 

MONTEDISON 
Mentre tre mesi fa la Montedison denunciava una sovrapro-
duzione di fertilizzanti ora fa mancare il prodotto provo-
cando gravi danni ai coltivatori. 

AIMA 
Le cooperative hanno sollecitato al ministro dell'Agricollura 
I'appllcazione del decreto sul prezzi che viene ignorato dal-
I'AIMA.La mancanza dl mangimi minaccia ancor piu la pro
duzione Italians di came. 

BENZINA ; 
L'ACI ha dichiarato al ministro del Bilancio di essere per un 
pieno controllo statale sui rifornimenti petroliferi. II pre to re di 
MonfjiJcone obbliga una societi a erogare il carburante. II 
blocco delfe autorizzazioni delle fafflfieri* non basta. Rumor 
ha presieduto una riunione Interministeriale in cui — dice un 
comunicato di Palazzo Chigi — * stata espressa la volonta del 
governo di affrontare i problemt derivanti datla situazione 
del mercato petrolifero «in modo organico e con la neces
saria tempestivita;*. 

•V-. 

Nell'imminenza dell'approvazione, in consiglio dei ministri, delle leggi che sanzionano ac
cordi contrattuali per II personale delle amministrazioni pubbliche — e dopo I'incontro di martedl 
al Tesoro — ambient! padronali e stampa di destra hanno rllanciato gli attacchl ai lavoratori 
per la pretesa enormita degli atimenti di stipendio. La Federazione CGIL, CISL e UIL ha rite-
nuto di dare una risposta che e anche una messa a punto delle responsabilita politiche e del 
metodo da seguire in un'azione di politica economica antinflazionistica. La Federazione rileva 

dl avere costantemente con-
trastato il settoriallsmo, il 
corporativlsmo, i privilegi di 
gruppi particolari. A questi 
princlpi si e isplrata la con-
trattazione anche col governo 
Andreotti-Malagodl che ha in-
vece proceduto nella direzlone 
opposta con l'appoggio di 
maggloranze parlamentarl che 
hanno reso possiblle il varo di 
nuovi provvedimenti privile-
giati. . 

«La Federazione — affer-
ma il documento — nel ri-
confermare la posizione piu 
volte espressa rispetto a vi-
cende come quella della diri-
genza o dei doganali. respin 
ge ogni tentativo dl far na 
scere sospetti su sue ipote-
tiche debolezze. Cosi come de-
ve respingere 1'equivoco di 
fare apparire il costo della 
spesa complessiva delle riven-
dicazloni del pubblico impie 
go — il cui quadro comples-
sivo e stato sempre chiaro 
— come una lievitazione del 
settanta miliardi occorrentl 
per i minlsterialt. Non si 
tratta di una spesa iniziale 
ma della spesa concordata 
dopo varie rlnunce della ca-
tegoria e tuttora mantenuta 
per un settore; ad essa van-
no aggiunte mano a mano le 
spese occorrenti per gli altrl 
settori Interessati.' A tale pro-
pbslttlffvair la:;pen* rjcordaiVi: 

the i settanta miliardi sono 
destinati a circa 300 mila la
voratori mentre la somma di-
chiarata per poche mlgliaia 
di dlrigentl e di 28 miliardi, 
a prescindere dalle spese per 
buonuscita (200 miliardi al-
meno) e - pension! anticipate 
a seguito dell'esodo. 

alnoltre — prosegue 11 do
cumento — va preclsato che 
una grande parte delle som-
me denunciate dal Ministro 
del Tesoro vanno addebitate 
a spese per la scuola (previ-
ste in sede parlamentare da 
lungo tempo); e va chiarito 
come vadano attribute an
che ad interventi sociall in 
un campo bisognoso di altre 
numerose prevvidenze e non 
possono essere considerate 
come spese per miglioramen
ti al personale. ...,-.-.. 

«Del resto rimpegno globa-
le di tutti i lavoratori anche 
con azione di lotta generale 
a sostegno della soluzione po-
sitiva del problem! della 
scuola. fa testo del significa-
to non corporativo delle vi-
cende. Questa tendenza co-
stante di incontro, di com-
prenslone, di coordinamento 
nella azione di tutti I lavo
ratori 6 stata ormal • larga-
mente suffragata in numero
se occasioni. ed In particola-
re dal parallelismo e dallo 
armonico inserimento In un 
quadro di riferimento globa-
le delle plattaforme rivendi-
catlve dei settori pubblici e 
privati che si saldano su nu-
merosi e quali ficanU conte-
nutl (egualitarismo, paritA 
opera! impiegatl. periodicity 
contrattuale. noclvita, orga-
nizzazione del lavoro. diritti 
sindacali. tempo libero, la
voratori student! eoc). 

« Per questo i lavoratori tut
ti sono convinti che la spin 
ta inflazionlstlca non ha ort-
gtne in nessuna delle riven-

Un terzo villaggio colpito ieri« per errore »: si ignora 
quartte siano le vittime — Successi delle forze di 

i * 

liberazione malgrado il diluvio di fuoco dei B-52 

Per bloccare ogni misura di rinnovamento 

Pesante sortita 
della destra dc 

contro il governo 
L'ex scelbiano Elkan, a nome di « molti parlamen-
tari », minaccia di ritirare la fiducia - Un discorso 
di Fanfan! e un'infervista d i Rumor • La posizione 

del compagno Mancini verso il governo 

La destra piu retriva della 
DC torna a farsi viva ed a 
lanciare «awertimenti» al 
governo nel caso che esso 
si comportasse secondo una 
linea non gradita agli espo-
nenti di quella stessa destra 
democristiana. In un edito
riale pubbiicato da un perio-
dico politico, l'oa Elkan, ex 
scelbiano passato ai dorotei. 
ha infattt minacclato Rumor 
non solo a titok) personale 
ma a nome di «molti parla-
mentari che ta pensano cost». 
af fermando che essi sono pron 
U a togliere «quella fiducia 
generosamente e spontanea-
mente data al governo* 

Naturalmente. per masche-
rare le sue intenzioni. I'espo-
nente ex scelbiano piglia a 
pretesto 11 consueto. falso 
obiettivo dei mtentattvi di in

serimento del Kl», ed al-
ferma che quel «molti par
lamentarl » democristianl che 
la pensano come lui Lntendo-
no * essere molto diligenti e 
vigttanti per controbattere 
opcrazioni subdole, slittamen-
U a sinistra, ambiguita as-
sembleari». Ma e noto a tut
ti che. agltando questi spau-
racchi di comodo. le destre 
democristiane hanno sempre 
inteso tmpedire ogni misura 
riforma trice, rlcorrendo spes-
so anche alia pratica dei 
« franchi tiratorl». 

•ANrANI g. sintomatico c n e 

tale mlnacclosa sortita sia 
venuta subito dopo le con
clusion! del Consiglio nazio
nale della DC. che aveva vo. 
(Segue in ultima pagina) {Segue in ultima pagina) 

Due avieri caricano bombe da 700 chili su un B-52 che si prepara a una misslone di bom-
bardamehfo sulla Cambogia " > 

L'aggressione americana con
tro ' il popolo cambogiano sta 
passando tutti i litniti: sfidando 
apertamente l'opinione pubblica 
internazionale e la opposizione 
che all'interno degli Stati Uniti 
va crescendo ogni giorno con
tro i bombardamenti — e che 
si e espressa nel voto del Con-
gresso per la sospensione d'ogni 
attacco a partire dal 15 agosto — 
l'amministrazione Nixon ha im-
pudentemente annunciato ieri se
ra la intensificazione delle incur-
sioni aeree. nell'evidente quanto 
vano tentativo di puntellare col 
terrorismo indiscriminato la va-
cillante posizione del governo 
fantoccio di Lon Nol. Ieri stes
so le fonti americane hanno do-
vuto ammettere un terzo bom-
bardamento « per errore >: que
sta volta e stato colpito un vil
laggio del quale per6 ci si ri-
Fiuta fino a questo momento di 
indicare il nome. e la ubicazio-
ne. come pure di precisarc 
quante vittime ci siano state. 

Malgrado tutto cid. le forze pa-
triottiche cambogiane continuano 
la loro offensiva contro le trup-
pe fantoccio: ieri hanno attac-
cato. distruggendplo ' in gran 
parte, il principale centra per le 
trasmissioni radio presso l'aero-
porto della capitate ed hanno 
inoltre bloccato anche la strada 
numero quattro. -:-. •: 

Alcuni giornalisti hanno intan-
to potuto visitare la cittA di 
Neak Luong, devastata dai B-
52,-dove il bilancio delle vittime 
e assai piu alto dei 137 morti e 
268 feriti annunciati dalle au-
torita. 

A PAGINA 14 LE NOTIZIE 
SUGLI SVILUPPI DELLA 
GUERRA IN CAMBOGIA 

Mentre s i par la d i un nuovo governo con la partecipazione dei mi l i ta r i 

Sventato in Cile un complotto 
in seno alia flotta da guerra 

II comando della marina ha denunciato un lenlalivo sovversivo a bordo di due navi militari ad opera di «mo* 
vimenti estremisti esfranci all' istifuzione» — Mandate di arresto contro i l dirigenfe dellr associazione fa-

scista dei proprietari di camion — Polemiche per r uccistone deNr operaio Busfamante 

IL NOSTRO INVUTO 
VISITAUN 

OSPEDALE DEL FRELIMO 
• Nuove'prove della feroce repressiene dei porfeghesi 
contro II popolo del Mozamblco. Una bambina e tre don-
ne tra i feriti. La storia di Regina, una ragazza di I I 
anni, colpita durante il bombardamento aereo del s*io 
villaggio: per 10 mesi e rimasta paralizzafa. Due medici 
confermano la atrocita del colonialist!. A PAG. 14 

SCATTA Ut^ALTRA GRAVISSIMA CUUSOLA DEGLI ACCORDI SEGRETI Dl ANDREOTTI ? 

NUOVE MAN0VRE MILITARI USA IN SARDEGNA 
Dal 20 « diverse centmaia di militari americani» effettueramo grandi esercitarioni a Capo Teulada, 130 chilometri da Cagliari • F la stessa 
zona dove tre volte Tanno avvengono le prove di sbarco dei« marines »de9a VI Flolta - Sdegnate proteste per la bomba sganc'iafa « per errore » 

Dalla attstra redanrae 
. CAGLIARI. 8 

Attraverso la NATO. Capo 
Teulada rischia di diventare 
entro breve tempo una base 
fissa degli USA, nel quadro 
degli accordi stabiliti dal pre 
cedente governo di ceniro-de 
stra dell'on. Andreotti Si trat 
ta di un colpo basso, come 
quello della baae atomica alia 
Maddalena, Urato alle spalle 
del Parlamento? 

L'lnterrogatlvo e alimentato 
proprio dalle allarmantl noti-
zie diramate stamane da am 
bientl ufflcialt Diverse centl-
naia di militari americani 
giungeranno Infatti tra poco 
in Sardegna per prendere 
parte ad una masslccia eser-
citazlone di mezzi anfibL La 

manovre si svolgeranno dal 20 
al 23 agosto al Cauc (Centra 
addestraroento unit* oorazza-
te) di Teulada, circa 130 chi
lometri da Cagliari, sulla co-
sta sud-occldenUle deU'lsola. 

Non si tratta delle solite 
prove da sbarco effettuate dal 
marines della Sesta Plotu 
USA nel Mediterraneo, che 
bivaccano una volta ogni quat-
tro-cinque mesi. ancora e sem
pre nella zona di Capo Teula
da: d'ora in pol anche per lo 
addestramento delle reclute 
USA In Europa il Capo sara 
un punto fisso di riferimento 
Lo conferma una nota uffl-
ciale rilevando che I'arrivo dei 
militari americani In Sarde
gna rlentra snell'ambito de 
gli accordi tra il governo ita
liano 9 quello statunitense». 

Non e'e bisogno di agglun-
gere che detti accordi non 
possono che essere stati sigla-
ti dal governo Andreotti. dal 
momento che il nuovo gover
no di centro-sinistra si e ap
pena insediato e non nsulta 
abbia avuto contatti del gene-
re con la Casa Bianca; ma ci6 
non esime naturalmente 11 ml 
nistero Rumor daU'obbligo di 
una dichiarazione chiarifica 
trice. 

Tanto • ptu che la zona di 
Teulada sembra lntanto tra 
sformata in un campo di bat 
taglia Oi& In questo momento 
vl st svolgono infatti manovre 
di tiro (cesseranno 11 20 ago 
sto) da parte dei contingent! 
NATO In Italia ed all'estero 
Poiche per le strade di Caglla-
rt oircouuio anche martnai e 

soldatl Iranian!, non v*e dub-
bio che si vanno addestrando 
nell'isola perfino truppe da 
sbarco dello scia di Persia. 

L'intero litorale e gran pat-
te deirentroterra nmangono 
cosi interdettl al civill per 
l'intero mese di agosto. E* que
sto un altro duro colpo per l 
pescatori ed i contadini del 
Basso Sulcis, una delle zone 
economlcamente piu depresse 
dell'Isola. - Bast! dire che la 
popolazlone si e ridotta del 
20%. e questa fuga di tnassa 
e provocata anche dalle conse
guenze della presenza delle 
basi e dei contingenti NATO 
•- Le conseguenze drammati-
che dell'attivitA del contingen 
tl americani, tedesco-occlden-
tali. Ingles! e dl altri paesi 
dell'alleanza Atlantic*, ai av-

vertono giorno per glomo. Un 
ondata di sdegno ha suscitato 
l'ultimo inddente awenuto 
giusto ieri ad Arborea, pres
so Oristano. Un reattore NA
TO (tedesco o americano: le 
squadriglie dei due eserclu 
conducono manovre combuia-
te nella stessa area) ha lascia-
to cadere «per errore* una 
bomba, che e finita in un cam
po coltivato ad appena 50 me-
trl di distanza da un gruppo 
di contadini al lavoro. Solo 
per un caso la bomba non e 
esplosa, altrlmentl avrebbe 
provocato un vera massacro. 
Possiamo fidare solo nel caso 
a tutela dl un buon quarto 
della Sardegna trasformato in 
retrovia? 

9- P-

Dal nostra corrispondente 
SANTIAGO DEL CILE. 8 

II comando della marina ha informato oggi che negli ultimi 
giorni della settimana scorsa t e stato accertato dai servizi 
di controspionaggio un movimento sovversivo di due uniti del
la flotta appoggiato da moviroenti estremisti estranei alia istti-
tuzione >. Si af ferma che ci sono arresti negli equipaggi e che 
esistono collegamenti con elementi estranei la cui c correspon-
sabilita , nei fatti una volta 
chiarita ricevera la piu rigo-
rosa sanzione secondo fl codi-
ce militare>. 

«Questi fatti, continua il 
comando della marina, sono 
evidente conseguenza della in 
tensa campagna che svolgono 
gruppi estremisti con ripetuti 
appelli alia disobbedienza». 
Per le espresstoni usate dal 
comunicato e per il rilievo 
che ad esso dk la stampa di 
opposizione I'infiltrazione in 
due navi delta marina da 
guerra cilena risalirebbe ad 
aderenti a gruppi o mo vimen
ti di estrema sinistra, anche 
se non si pub escludere che 
vi abbiano giocato un ruolo 
elementi provocatori della de
stra. 

Si fanno oggi sempre piii 
Insistent! sulla stampa e ne
gli ambient! poiitlci le previ-
sioni secondo cui presto, in 
questi stessi glorni, AUende 
formerebbe un nuovo maiiste-
ro con partecipazione di mi
litari. Da parte sua «La Se-
gunda » giornale di opposizio
ne, affenna che Allende sce-
glierebbe soltanto o soprat-
tutto personality militari che 
siano di sua fiducia. il che, 
sottolinea polemicamehte il 
giornale, non significherebbe 
far entrare nel governo I rap-
presentanti autorlzzati dei 
corpi armati cosi come vor-
rebbe ia direzlone della De-
mocrazia Cristiana. 

Continua lntanto nel paese 
l'ondata di atti terroristtel 
alimentata a lato del prose-
gulmento della paralisl del 
trasporti delle citta e tot tut. 

Guido Vicario 
(Segue in ultima pagina) 

I' un fascists 
ratlenfafore 
alia Regione 

Toscana 
E' stato arresfate il re

sponsible delfaHentate dl 
martedi agli utticl della Re
gione Toscana. Si tratta del 
fascist* Mario Degli Inno-
centi, gia coinvolte in una 
serie di gravi eptsodl di vie-
lenza squadrista. E' stato 
accertato che la bomba In-
cendiaria se fosse esplosa 
avrebbe provocato gravi con
seguenze. A PAGINA 2 

II vice di Nixon 
accusaio di aver 

rkevuto 
«buslarelle» 

II vice prcsidente degli 
Stati Uniti, Spire Agnew, * 
sotto incniesta, accusato, 
second* qjuenfe riferHcene 
i giomali americani, dl aver 
percepite c bustarelle » setti-
manall di mill* dollari in 
cambie dl favorl concessi 
ad appaltatari t ad uomini 
•Taffari. A PAGINA I t 
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Esportazioni di capital! e credrto rimangono punti cruciali della manovra monelaria 

LA LIRA I IN RIPRESA 
PUR CON GRAVILIMITI 

II recupero della svalutazione h ostacolato dal permanere di larghe smagliature nel sistema dei con-
trolli - Danaro per dare ossigeno alia speculazione borsistlca nonostante I'indicazione contraria del 
decreto - Silenzio sul modo in cui h applicata la selezione dei finanziamenti da parte delle banche 

Contro gli esosi aumenti dei fitti e tutte le speculazioni 

Cagliari: si sviluppa dai rioni 
la lotta popolare per la casa 

II«caso» del quartiere Castello - Lo scempio urbanistico favor! to dalla vecchia Giunta centrista - II PCI si batte perch§ la legi-
slazione regionale si orienti verso il finanziamento pubblico delle cooperative • Alleanze intorno ad obiettivi precis! e concret! 

Le quotazionj della lira han-
no continuato nel lento mi-
glioramento iniziato dopo i 
provvedimenti che limitano 
l'esportazione di capitali e il 
credito ai settori speculativi. 
Ieri la svalutazione della lira 
nei confronti delle valute del 
« blocco europeo > era del 25% 
circa; attorno al 16% a froute 
del mercato mondiale. Alcune 
quotazioni medie: dollaro USA 
573 lire; franco francese 138 li
re; franco svizzero 200 lire; 
marco tedesco occidentale 242 
lire. II ministro del Bilancio, 
oil. Giolitti, in un'intervista 
pubblicata ieri sul «Lombar-
do > ha dichiarato che «la no
stra azione e tutta tesa al re
cupero dell'intrinseco valore 
della nostra moneta e quindi 
anche ad un graduale riassor-
bimento della svalutazione "sel-
vaggia" >. 

Per far questo occorre bat-
tere le forze che sulla svaluta
zione hanno impostato i loro 
profltti e la loro politica. La si-
tuazione da questo punto di 
vista rimane caratterizzata da 
vaste zone nelle quali le for
ze della speculazione hanno 
una liberta d'azione intollera-
bile in quanto operano in senso 
opposto al conclamato deside-
rio di c mettere ordine > nel-
l'economia italiana. 

FUGHE — Abbiamo notizia 
che alcuni grandi operatori 
economici hanno trovato un 
nuovo espediente per evadere 
il decreto che istituisce limita-
zioni atte a prevenire l'espor-
tazione nascosta di capitali 
inascherata da transazioni di 
merci. Gia l'LIfflcio Italiano 
Cambi e intervenuto una volta 
per c precisare i l'applicabili-
ta del decreto. Ora, almeno 
per certi operatori della ta-
glia delle societa petrolifere, 
la legge e nuovamente aggira-
ta con un sistema di acquisti 
in valuta sul mercato italiano 
iniettati su conti in valuta al-
l'estero. In tal caso gli opera
tori hanno da 30 a 60 giorni 
per speculare sulle variazioni 
di cambio. Le banche eseguono 
senza batter ciglio operazioni 
di questo tipo. Esse contano 
anche sull'impunita: la legge 
prevede la multa per l'opera-
tore che commissiona l'espor-
Lazione dei capitali, ma non 
per la banca che fa ropera-
zione e vi lucra la commis-
sione. 

I risultati si vedranno con i 
dati della bilancia commercia-
le ma la Banca d'ltalia e il 
governo, che hanno la possi-
bilita di osservare questi mo 
vimenti, aspetteranno ancora 
una volta che i buoi siano 
scappati dalla stalla? 

GESTIONE — Non si sta fa-
cendo m'ente. a quanto sappia-
mo. per migliorare l'ammi-
nistrazione dei cambi. L'Uffi-
cio Italiano Cambi e on ente 
pubblico direttamente dipen-
dente dal Tesoro ma di fatto 
esautorato dalla Banca d'lta
lia. Le ragioni per le quali 
l'UIC non ha un efficiente ser-
vizio ispettivo e non compie 
analisi dirette sulle operazioni 
risalgono direttamente ad anti-
che situazioni di complicity 
con i grandi gruppi speculati
vi. Vi sono tre situazioni par-
ticolarmente scottanti: 1) le 
operazioni immobiliari fatte at-
traverso societa fittizie aU'este-
ro che. per mezzo dell'altera-
zione delle cifre reali. consen-
tono esportazioni «legali ^ di 
capitale; 2) i fondi comuni di 
iinestimento. autorizzati e ' 
« neri >. verso i quali non esi-
ste alcuna vera sorveglianza 
diretta; 3) 1'analisi delle ope
razioni di grandi imprese espor-
tatrici ed importatrici. le quali 
esportano i capitali alterando 
i bilanci (dalla FIAT ai petro-
lieri). senza che qualcuno con
test! almeno la differenza fra 
listini e realizzi emergenti dal
le operazioni valutarie. 

Un paese largamente espo-
sto ai contraccolpi internazio-
nali come I'ltalia non pud fare 
a meno di una seria ammini-
strazione dei cambi. 

BORSA — Dopo diverse c ca-
dute» ieri, improwisameate. 
la borsa valori si e ripresa. La 
ragione e tutta in un comuni-
catino del Direttivo degli agen
ti di • borsa: «i rappresentanti 
delle banche hanno dato assi-
curazione che scarti e riporti 
non subiranno diminuzioni per 
le prossime scadenze*. Ncno-
stante il decreto che esclude il 
settore Gnanziario,. cui appar-
tengono gli agenti di cambio. 
dalla possibility di ottenere piu 
elevati volumi di credito, la 
banca e corsa al salvataggio 
di quegli agenti che avevano 
speculato in modo « folle > (co
me si esprime anche il presi-
dente della Confindustria). 
Quanti Marzollo sono stati sal* 
vati e con quale costo per I'e-
conomia italiana? E chi si 
muove invece, quando qualche 

piccola impresa viene spinta 
sull'orlo del fallimento da 
un improwiso ritiro di gradi-
mento da parte della banca? 

Esiste un privilegio politico 
che funziona anche fra capita-

Giunto a Roma il vice 
premier della Romania 

II primo vicepresidente del 
Consiglio dei ministri di Ro
mania, Ilie Verdez, e giunto 
ieri sera a Roma, provenien-
te da Bucarest. 

II - vicepresidente Verdez, 
che trascorrera im breve pe-
riodo di riposo nella capi
tale italiana, e stato ricevuto 
•Il'arrivo all'aeroporto di Fiu-
mlcino dairambasciatore di 
Romania presso il Quirinale, 
Jacob Jonascu, e da funzio-

della stessa ambasciata. 

list! e che continua ad opera-
re a favore delle posizioni di 
rendita contro la • produzione. 
Per sostenere il contrario, co
me vanno facendo attualmente 
i responsabilj governativi, oc-
corrono dei fatti. 

CREDITO — Le domande di 
credito delle piccole imprese. 
se dobbiamo credere alle se-
gnalazioni che riceviamo. so
no accolte sempre meno. L'in-
teresse bancario aumenta. 
Quante domande vengono re-
spinte e di quanto aumenta I'in-
teresse? La Banca d'ltalia di
spone di dati c freschi > ma si 
guarda bene dal diffonderli. Le 
grandi banche nazionali. pro
prieta pubblica, si fanno un 
punto d'onore di nascondere al-
l'opinione pubblica dati precisi 
sulla consistenza e il tipo di 
domande di credito accolte e 
respinte. Persino laddove e'e 
contributo sLatale — ricordia-
mo per tutti I'Artigiancassa — 
e impossible conoscere la si-
tuazione delle domande di cre
dito. E' all'ombra di questi « se-
greti > che pud operare un mec-
canismo di selezione che avvan-
taggia i redditieri rispetto alle 
imprese produttive. La politica 
economica del governo viene 
a mancare, in assenza di in-
formazione sin" dati reali, di 
credibiu'ta. Un interlocutore 
importante della ' politica eco
nomica tira sassi e nasconde 
la mano. II «risanamento > di 
cui parla La Malfa manca di 
presupposti decisivi. 

r. s. 

Illustrate dalla CNA al sottosegretarlo Macchiavelli 

Le proposte degli artigiani 
per la riforma tributaria 

Sei punti fondamental i e irrinunciabili —- AlFincontro 
present! numerosi parlamentari del PCI e del PSI 

Una delegazlone della Confederazione Nazlo-
nale deU'Artlglanato si e Incontrata con 11 
sottosegretarlo alle Plnanze Macchiavelli per 
illustrargll la poslzlone e le proposte della 
CNA In ordine alle modlfiche da tntrodurre 
ai decretl delegatl per le Imposte sul red-
dltl in attuazlone della riforma tributaria, at
tualmente all'esame della Commlsslone par-
lamentare del 30. 

Nel corso dell'incontro — al quale erano 
presentl gli oa Raffaelll, Borsarl e Cucci-
nelli In rappresentanza del gruppi del PCI 
e del PSI — la delegazlone della Confede
razione ha insistlto sulla necessity di anco-
rare 11 parere della commlssione e le de
cision! del governo a sel punti fondamen
tali: 

1) elevare la quota esente da tassazlone 
e quelle detraibili per 1 carichi familiar!; 

2) contenere a livelll piu bassi le all-
quote sul redditl mlnori; 

3) ammettere In detrazlone per Intero 
le reali spese sostenute dagll artigiani; 

4) consentlre la contablllta sempliflcata 
per le imprese artlglane in quanto tall; 

5) ammettere tra le deduzlonl al flnl 
dell'ILOR anche una quota non Inferlore al 
minlmo per I famlllarl occupatl nell'azlen-
da e per ciascun socio delle societa di fatto; 

- 6) rlvedere la legge sull'IVA al fine d' 
elevare la fascia dl esonero e del regime 
forfettario. oltre ad esentare 1 generl dl pri
ma necessity e rldurre le aliquote per quelll 
di largo consumo. 

II sottosegretarlo Macchiavelli ha preso 
atto delle richieste avanzate dalla Confe
derazione dell'Artiglanato assicurando fade 
slone a quelle che saranno incluse nei pareri 
formulati dalla Commlssione dei 30. e ri 
servandosl per le altre di consultare 11 mi
nistro delle Pinanze e 11 Governo che dovra 
pronunziarsl In via definltiva. Macchlavell! 
e 1 parlamentari present! all'incontro hannc 
peraltro sottolineato l'eslgenza dl prestare 
molta attenzlone al probleml avanzatl dalla 
CNA a nome degli artigiani per l'importan 
za che la categoria riveste nel quadro del 
l'economla del Paese e per lo sforzo da essa 
sostenuto in questo particolare momento di 
critlca congiuntura economica. 

E' stato arrestato ieri a Firenze 

Un fascista ha piazzato la bomba 
agli uffici della Regione Toscana 

Si tratta di un giovane gft coinvolto in una serie di gravi provocazioni squadriste - Se fosse esploso 
I'ordigno avrebbe potuto causare serie conseguenze anche per \i persons - Indignazione in citta 

Dalla nostra redaziooe 
FIRENZE. 8 

E' un giovane fascista. noto 
da tempo a Firenze per il suo 
fanatismo e per avere compiuto 
una serie di gravi atti dal 1967 
ad oggi, il responsabile dell'at-
tentato compiuto ieri alia Re
gione Toscana. dove aveva siste-
mato una bottiglia incendiaria 
che solo per il pronto intervento 
di un funzionario della Regione 
non era esplosa. 

Si tratta di Mario Degli In-
nocenti. di 29 anni, abitante nella 
nostra citta in via Sant'Andrea 
da Rovezzano 44. meglio noto 
con 1'appellativo di «Fuhrer di 
Rovezzano >. A denunciarlo co
me autore dell'attentato e stata 
la squadra politica della Que-
stura di Firenze, che da tempo 
stava indagando su una serie di 
analoghi attentati awenuti nel
la nostra citta. Un mese fa una 
bottiglia incendiaria era stata 
infatti gettata contro la ex-sede 
del Partito marxista-Ieninista. 
- Quindici giorni fa un altrn 

ordigno era stato scagliato con
tro la «sezione centra» della 
Democrazia Cristiana, che ha 
sede nella centralissima Via del-
I'Oriuolo: poi venerdl scorso 
un'altra bomba incendiaria era 
esplosa di fronte a) portone di 
ingresso del Sindacato provin-
ciale pancttieri della CGIL. In-
fine ieri mattina I'attentato ajzli 
uffici «Statistica. elaborazione 
p. documentazione dati > della 
Regione Toscana. 

Per tutti questi attentati erano 
stati usati ordigni dello ste.v:o 
tipo: una bottiglietta di vetro 
contenente benzina ricopprta da 
fogli di materiale plastico. 

Le indagini della polizia. come 
si e detto. si sono rivolte. anchp 
se nessuna notizia in tal senso 
era stata mai fomita — verso 
sii ambienti di estrema destra 
e ieri mattina stessa e stato 
fermato il Degli Innocenti. che 

Un incontro 

per I'assistenza 

diretta ai 

dipendenti 

pubblici 
I rappresentanti dellTBNPAS 

e dell"ENPEDEP e i rappre
sentanti della federazione na-
zionale degli ordini dei me
dic! sono stati ricevuti al mi-
nistero del Lavoro dal sotto
segretarlo Del Nero per esa-
minare la si tuazione determi-
natasi in sede di attuazlone 
degli accord! per 1'estensione 
dell'assistenza diretta ai lavo-
ratori statali e degli enti pub
blici. 

Nel corso della discusslone 
sono stati puntualizzati i pro
blem! di fondo che hanno fi-
nora impedito una generate 
attuazlone degli accord!. E al 
termine della riunione le par
ti, accogliendo l'lnvito del sot
tosegretarlo Del Nero, hanno 
concordato di rincontrarsi al 
plO presto nell'intento dl ov-
viare alle difficolta e agli In
convenient! evidenzlatisl in 
varl« province. 

al termine dell'interrogatorio A 
stato denunciato alia magistra-
tura come responsabile di tutti 
e quattro gli attentati. 

II Degli Innocenti e noto negli 
ambienti del neofascismo fio 
rentino per i suoi atteggiamenti 
particolarmente violpnti. Nel 
1967 aveva compiuto una serip 
di gravi attentati. Tra I'altro 
aveva fatto esplodere una bom
ba nella sede fiorentina della 
SIP Infine ai primi di luglio 
era stato tratto in arresto e poi 
rimesso in liberta in attesa di 
giudizio come autore dell'invio 
di numerose lettere esplosivp 
ad alcune attrici cinemato-
grafiche. 

L'ufficio stampa della Giunta 
regionale toscana ha diffuso una 
nota in cui informs che dopo 

I'attentato «alla Regione sono 
pervenute numerosissime atte-
stazioni di solidarieta da parte 
di organizzazioni e Hi partiti 
democratici. 

«I tecnici — prosegue la eo-
municazione — hanno control-
lato I'entita dei danni ed un 
pannello elettrico posto all'in-
gresso degli uffici ed hanno con 
statato che la bottiglia incen
diaria. soffocata prima che e-
splodesse. se avesse funzionato 
avrebbe causato, oltre ad in-
genti danni materiali (a pochi 
metri di distanza ci sono t lo-
cali dell'ufficio statistica con 
delicate apparecchiature elet-
troniche). probabilmente. anche 
conseguenze alle persone*. 

II vicepresidente della Giunta 
regionale. compagno Walter Mal-

vezzi aveva dichiarato. quan
do ancora non era awenu-
to I'arresto dell'attentatore 
che «l'atto teppistico ai danni 
della Regione. seguito a pochi 
giorni di distanza ad atti consi-
mili 'nella nostra citta. porta 
chiaramente • I'impronta dell'e-
stremismo neofascista. Ci augu-
riamo che te autorita inquirenti 
possano rapidamente individuare 
i responsabili diretti e i man-
danti. Da parte nostra, mentre 
ringraziamo le organizzazioni de-
mocratiche e i singoli cittadini 
per le attestazioni di solidarieta 
pervenute. non possiamo non ri-
volgerci aH'opinione pubblica 
perche venga accentuata ad ogni 
livello la vigilanza in difesa 
della democrazia e delle istitu-
zioni repubblicane >. 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI, 8 

c Blocchlamo 1 fitti delle ca
se nel quartiere »: questa scrlt-
ta, tracciata In vernlce rossa, 
e apparsa sul murl dl Castel
lo, il quartiere popolare dl Ca
gliari che sovrasta, sulla clma 

,. dl un colle, 1'intera citta. L'au-
mento dei fitti, che ha rag-
giunto Uvelli vertlglnosl nel 
quartieri borghesi, si e esteso 
da tempo alle frazioni, ed ora 
raggiunge 1 quartieri sotto-
proletarl. 

Una casa dl tre stanze, cu-
clna e bagno, non la si paga 
meno di 80mlla lire al mese, 
e pu6 raggiungere le 12C mila 
a seconda delle rlfiniture che 
presenta, se si trova all'ulti-
mo piano, e panoramica op-
pure si tratta dl un attico. 
Se poi le stanze sono quat
tro, allora 11 prezzo non e 
Inferlore alle 100 mlla lire e 
pud raggiungere le 160mila 
menslll. 

Sembra Incredlbile, ma jg-
gi una famlglia tipo deve sce-
gllere tra la casa e il vltto, 
perche nell'uno o nell'altro ca
so sono appena sufficient! le 
150 mila lire dl un normale 
stipendio. Se invece dello sti-
pendlo il capofamiglla ha so
lo 11 salarlo, allora la situa-
zlone diventa drammatica: 5-
6 persone devono vlvere con 
80-100 mlla lire. Come posso-
no, con la stessa somma. pa-
gare una casa? 

Naturalmente e possibile tro 
vare abitazioni a cost! infe
rior! nei vecchi quartieri o 
nei ghett! (a Marina. 60-80mila 
lire; a Stampacce e Villanova. 
50 70 mlla lire: e cosl via). 
ma si tratta di edifici malsa-
ni e pericolanti. molt! dei qua
li recano ancora ben vlslbill 
i segnl del bombardamentl -1̂ 1 
1943. 

Insomma, a Cagliari man-
cano case, anche se 3 000 abi
tazioni sono sfitte a causa 
dell'altlsslmo costo. Fino a po-
co tempo fa molti lavoratori, 
opera! e implegati si erano 
adattati a trasferirsi nelle fra
zioni e nei piu vicini comu
ni. pagando la Iocazione ri-
dotta con aumento dei costi 
di trasporti. Ma oggi anche 
gli appartamenti di periferia 
sono salltl a Uvelli impossible 
11: una delle cause ¥ costi-
tuita dall'arrivo di oltre mille 
famlglle dl mllitari amerlcani, 
lnglesl e tedesco-occldentali. 

In diec! anni eli interventi 
pubblici per l'edilizla popola
re si sono dimostrati assolu-

Venerdi 

Consiglio 
dei ministri 

II presidents del Consiglio 
Rumor ha presieduto ieri po-
meriggio a Palazzo Chigi una 
riunione in preparazione del 
prossimo Consiglio dei Mini
stri che si terra molto pro
babilmente venerdl prossimo. 

Lo ha deciso ieri il presidente del Tribunale di Roma 

«Messaggero»: deve essere applicata 
Fordinanza che f u emessa dal pretore 

II magistrate sostiene ora che il dott. Fucilli aveva ragione quando ordind alia « pro
priety » del quotidiano di annotare sul regis tro della stampa il nome di Alessandro 
Pen-one come direttore - In precedenza il dott. Jannuzzi aveva sostenuto tesi diverse 

La societa editrice del a Ales-
saggero », dopo la sentenza del 
pretore Fucilli, avrebbe do-
vuto prowedere a far cancel-
lare dallapposito registro dei 
direttori il nome di Luigi Bar-
zini nominato dal neo propne-
tano del 50*/* del paccnetto 
azionano, Ruscom, e a reinse-
rire nelio stesso albo il nome 
di Alessandro Perrone.-

Questo e quanto afferma 
nella sostanza il presidente 
del tnbunale di Roma. Ange-
10 Jannuzzi. che pure nei gior
ni scorsi aveva sostenuto tesi 
moito diverse le quali aveva
no dato spazio alle posizioni, 
spesso provocatorie. deU'edito-
re di destra. •, . " 

II dottor Jannuzzi. con que
sta motivazione di una ordi-
nanza, implicitamente ncono-
sce ora due cose: che la de-
cisione del pretore Fucilli. 
con la quale si annullava la 
nomina di Barzini al posto di 
Perrone. in base alio statuto 
dei lavoratori, e perfettarnen-
te valida, e che ha commesso 
un illecito. punibile penalmen-
te (mancata osservanza di un 
ordine dell'autorita giudizia-
ria> il responsabile della so
cieta editrice «II Messaggero » 
non ottemperando a quanto 
disposto dal pretore Fucilli. 

Evidentemente le polemiche 
e il tempo sono stati buoni 
consiglieri del presidente Jan
nuzzi, il quale ha tenuto a 
puntualizzare con una ampia 
argomentazione un prowedl-
mento che a prima vista pub 
apparire un ulteriore oolpo al
le tesi dl Alessandro Perrone 
e dei redattori in lotta contro 
11 cambio della guardia nella 
proprieta. 

Jl magistrato ha si respinto 

infatti la domanda dl revoca. 
avanzata dai legali di Perro
ne, dell'ordine di iscrizione di 
Barzini e di annotazione del 
decreto del pretore Fucilli, ma 
ha subito precisato che a que
sta conclusione si deve arri-
vare sulla base delle vlgenti 
norme della legge sulla stam
pa che riservano solo al pro-
prietario della testata il di-
ritto di nomina del direttore. 
Nella scstanza invece — que
sta e la tesi del presidente 
Jannuzzi — ml'ordine del pre
tore 6 rivolto alia societa edi
trice per regolare la posizione 
di Alessandro Perrone e non 
riguarda, ne avrebbe potuto 
riguardare, I'iscrUione nel re
gistro della stampa del muta-
mento del direttore responsa
bile nella persona di Luigi 
Barzini, disposta con prowe-
dimento 27 gtugno 1973 dal 
presidente della seconda sezio
ne civile del tribunale, anche 
perche per tale iscrizione la 
legge detta una disciplina di-
versa daUo statuto dei lavora
tori che il pretore era chia-
mato ad applicare. Per tale 
ragione il decreto del pretore 
non pud considerarsi un fatto 
soprawenuto idoneo a deter-
minare di per se solo o per 
impulso di parte, la modiflca-
zione o la revoca del prowe-
dimento presidenztale *. 

In soldoni questo ragiona-
mento giuridico signlfica: il 
pretore poteva e doveva ap
plicare lo Statuto dei lavora
tori per quanto riguarda i rap-
porti tra Perrone e la nuova 
proprieta. e In conseguenza 
poteva ordinare alia stessa 
societa editrice di riassumere, 
con la qualinca del direttore 
Aleaoandro Perrone. Cosl fa

cendo avrebbe applicato cor-
rettamente la legge la quale da 
facolta al magistrato di lmpor-
re al padrone la riassunzione 
di un Iavoratore licenziato per 
motivi sindacali. 

Quello che, ad avviso del 
presidente Jannuzzi, il preto
re Fucilli non poteva fare era 
di ordinare la trascrizione del 
suo decreto nelPapposito re
gistro della stampa: a questa 
incombenza doveva prowede
re il proprietario del giornale. 

Ma lo stesso presidente so
stiene neH'ordinanza. resa no
ta ieri, che 1'ordine del pre
tore Fucilli deve essere con-
siderato come rivolto alia so
cieta editrice e non gia al can-
celliere che tiene Tapposito 
albo In cui sono registrati i 
direttori di giomali. 

Cosl dicendo il magistrato 
si e in parte rimangiato quan
to aveva affermato il 4 agosto 
in un'altra ordinanza con la 
quale solo per ipotesi si pro-
spettava la tesi che 11 pretore 
Fucilli in realta si era rivolto 
con 11 suo ordine a Ferdinando 
Perrone che rappresenta lo 
editore Rusooni. Ora invece il 
dottor Jannuzzi si e convinto 
che in effettl le cose stanno 
cosl. 

Alia luce di questa nuova 
«interpretazione» diventa sem
pre piu importante quanto af-
fermera il 18 agosto prossimo 
il tribunale, sezione feriate, 
che dovrik entrare nel merito 
della sentenza del pretore Fu
cilli e stabillre se in effettl 
Alessandro Perrone e stato li
cenziato per motivi sindacali. 
Ieri lntanto era stato esami-
nato e respinto dal tribunale 
anche un altro rloorso di Per

rone per ottenere la revoca 
della iscrizione di Barzini qua
le nuovo direttore del a Mes
saggero ». 

Caracciolo dimissionario 

Ripa di Meana 
nuovo presidente 

della societa 
editrice 

deH'« Espresso » 
Eugenio Scalfari assume I'in 
carico di censigliere delegsto 

Carlo Caracciolo si e dimesso 
dalla carica di presidente della 
societa Nuove Edizioni Romane. 
editrice de * L'Espresso». Gli 
subentra Vittorio Ripa Di Mea
na. mentre Eugenio Scalfari e 
il nuovo consigliere delegato del
la societa. 

Tali mutamenti al vertice della 
NER — riferiti dallo stesso set-
timanale romano — sono stati 
resi necessari dal fatto che 
Carlo Caracciolo ha pregato il 
consiglio di accettare le sue di-
missioni — delle quali i) con
siglio ha preso atto — dalla 
carica a causa «dei suoi mol-
teplici e crescent! impegni edi-
toriali che gli impediranno di 
dare alia NER il tempo che 
finora le aveva dedicato*. Car
lo Caracciolo — riferisce infine 
c L'Espresso * — rimane nel 
consiglio d'amministrazione c nel 
comiUto esecutivo della NER. 

tamente lnsufficlentl e inade-
guatl. Per soddisfare le richie
ste minime mancano da 12 a 
20mila vani. Almeno 8mila so
no le famlglle che hanno chle-
sto un allogglo aU'assessorato 
comunale competente: le do
mande gi&jciono inevase da 
anni, 1'animlnlstrazione non 
costrulsca i - i - - ...aquennlo 
un solo vuu^. 

Eppure nun o*e stato, nel-
l'ultlmo decennlo, un arresto 
dell'attlvlta edilizia. Al con
trario I palazzoni sono sortl 
come funghi, dappertutto, nel 
totale dlsordine urbanistico. 
CI sono imprese che hanno 
costrulto a tappeto, edlf icando 
In luoghi che si pensava ri-
sultassero vlncolati dal piano 
regolatore. Sono stati distrutti 
panorami, zone verdl, colline. 

I « bassi » di Castello. uml-
dl, senza finestre, con servizi 
lgienlci approssimatlvl (quan
do cl sono), sono plen! dl 
gente. e costano da 20 a 30 mi
la lire. Le famlglle che da 
anni attendono un program-
ma dl edilizia popolare per 
abbandonare 1 tuguri, sono 
costrette a rimanerci. E !e 
malattle. In particolare quelle 
provocate dalla umldlta e dal
la mancanza di aerazione, so
no in aumento. II 20% degli 
abitanti, e affetto da tracoma. 
In questa stagione estiva ;n 
cui il caldo si e fatto soffo-
cante, nel Castello e in altrl 
quartieri popolarl si vive pra-
tlcamente fuorl di casa. 

E" In vlgore da una quln-
dlcina d'annl una legge regio
nale per favorire la costru-
zione di case popolan per la
voratori a reddito fisso. Pur 
troppo. si e rilevata uno stru 
mento di corruzione nelle 
man! del sottogoverno demo-
cristiano, ed alio stesso tern 
po ha costituito una vera man-
na per gli speculator!. I mu-
tul a tasso agevolato (1%) so 
no stati assegnati al nuclei me
no indicati: il Iavoratore sen
za mezzi e senza casa, e ri-
masto dov'era, nel « sottano », 
nel tugurio. 

I comunisti, sorretti dal for
te movimento del quartieri e 
nelle frazioni. si stanno ora 
battendo perche la legislazio-
ne regionale sull'edilizia (che 
prevede altri stanziamenti per 
50 miliardi). si orienti. verso il 
finanziamento pubblico delle 
cooperative a proprieta indi vi
sa e degli stessi istituti auto-
nomi delle case popolari. 

Le cooperative per la casa 
costituiscono il punto di for-
za del movimento popolare 
che lotta per costruire final-
mente una citta a misura del-
I'uomo. Esse riuniscono 16 mi
la soci di diversa estrazione, 
in maggioranza. commessi. ar
tigiani, insegnanti. implegati. 
Con questo movimento. si pud 
dire, la classe operaia caglia-
ritana e uscita per la prima 
volta dalle fabbriche saldando 
le sue rivendicazioni con 
quelle del ceto medio e anche 
del sotto proletariate di S. 
Ella, di altre borgate. rioni 
popolari e frazioni. 

I comunisti hanno dato e 
danno alio sviluppo del movi
mento un apporto decisivo, 
riuscendo a stabilire vaste al
leanze attorno ad obiettivi uni-
ficanti. I poveri senza tetto 
e senza lavoro sono a fianco 
ai lavoratori delle cooperati
ve, ed insieme si battono per 
11. risanamento di S. EHa e 
per il recupero dei suoli edifi-
catori a prezzi non specula
tivi; gli assegnatari di alloggi 
comunali o comunque pubbli
ci sono a fianco degli inqui-
lini degli alloggi privati. per 
la riduzione dei fitti: gli abi
tanti dei vecchi e fatiscenti 
quartieri del centro storico 
rivendicano il risanamento e 
la salvaguardia del valori cul
tural!. architettonici. umani. 
soprattutto dell'antico Castel
lo. contro I'aggressione specu-
Iativa che tende a demolire 
per ricostruire cacciandone la 
attuale popolazione. 

La lotta e servita a rimet-
tere in discusslone le scelte 
della passata giunta centrista, 
che con la «865» esproprio 
aree pubbliche. lasciando in-
tatte quelle dei privati. Alia 
luce di questi fatti non e dif
ficile caplre perche — con 
la costituzlone di recente del 
cent rosin istra — la resistenza 
maegiore della destra dc si e 
manifestata sulla assegnazione 
ai socialist! dell'assessorato ai 
Lavori pubblici e allTJrbanisti-
ca. di cui era titolare un no-
tabile dello scudo-crociato 
chiamato dagll stessi amici ili 
partito. in una nota di agenzia. 
«assessore ai Iavori...privati » 

Adesso la giunta promette 
una «r inversions di tendenza » 
e si dichlara disposta al dia
log© con il movimento coope-
ratlvo e con le organizzazio
ni popolari per affrontare le 
situazioni piu drammatiche 
esistenti. e per realizzare *a-
perture a livello comprenso-
riale. affrontando i problem! 
della citta con i comuni del-
I'interland », in gran parte am-
minlstrati dal PCI e dalle si
nistra. 

Anche rimpegno di applicare 
la «885» nasce da uno stile 
appena diverso, ma rimane so
lo un atto di buona volonta 
se non si ammette che 1 ter-
ritori pubblici «espropriatl» 
sono insnfficienti per 1 fabbi-
sogn! abitativi. e che tutti I 
giomi vengono presentati ed 
approvati plan! di lottizzazio-
ne privata. 

Spetta al movimento degli 
operai, del cetl medi, della po-
vera gente. incateare da vici-
no questa giunta, perche subi
to — nella prospettiva di 
un'altra maggioranza comuna
le e regionale — inlzl la et In-
verslone dl tendenza*. 

Giuseppe Podda 

Una dolorosa perdita per « I'Unita » 

E' morto il compagno 
Anton Gaetano Parodi 

GENOVA, 8 
II compagno Anton Gaeta

no Parodi e morto stama-
ne, stroncato da un infarto, 
all'ospedale genovese dl San 
Martino: aveva da poco com
piuto i cinquanta anni. 

Parodi era entrato all'edl-
zlone ligure de I'Unita dopo 
la Liberazione, nel luglio 
1945, lavorandovi inlnterrot-
tamente sino al 1961. Si era 
occupato all'inizlo di «ne-
ra», specializzandosi succes-
sivamente nella cronaca eco
nomica e sindacale. In en-
trambi i settori Parod! aveva 
portato il segno della propria 
intensa personallta. diretta in 
eguale misura alia ricerca 
psicologica e sociale. 

A questa sua formazione si 
riconduce coerentemente la 
copiosa produzione di Parodi 
uomo di teatro. fra il dram-
ma psicologico, la ricostru-
zione storlca, il bozzetto •i«a-
lettale ed il racconto per i 
ragazzi. 

Due volte vincitore del 
prestigioso Premio ai ;c;one 
per il teatro. nel 1953 con 
L'uomo di vetro e Mel 1959 
con L'ex maggiore Her
mann Gritz, A.G. Parodi 
si vide rappresentare nel 19t»2 
al Piccolo Teatro di Milano 
il dramma Una corda per il 
figlio di Abele per la regia di 
Ruggero Jacobbi e nel 1964 
al Festival dei Due Mondi di 
Spoleto Un pianoforte lunqo 
il flume. 

Un anno fa Parodi pubb'ico 
un volumetto di poesle da! 
titolo Tanti giorni e un vor-
no ancora, in cui aveva rac 
colto le espressioni di un 
suo diario intimo incornincia-
to neU'adolescenza. 

Parodi si trasferl nel 19C1 
in Ungheria, inviato de I'Uni
ta a Budapest, iove rimase 
come corrispondente sino a 
che. nel 1966. il manif93ta-s: 
del male lo obbligd a riti 
rarsi dalla vita attiva. 

Alia famiglia del compa
gno scomparso — la moglie 
Piera, ex deportata nei .'a.n 
pi di sterminio nazisv.i. a '«• 
due figlie Bice e Maria Lu: 
sa — le condogrianzs affet 
tuose de I'Unita e 'Iella Fe 
derazione del PCI. I Pinorali 
avranno luogo domani giove
dl alle ore 16 partenio dalla 
camera mortuaria dell'csp-; 
dale dl San Martino. 

PESCHIERA 

Centinaia di 
pacifisti alia 

manifestazione 
antintilitarista 

PESCHIERA DEL GARDA. 8 
Diverse centinaia di persone 

hanno preso parte questa sera 
alia manifestazione nazionale 
antimilitarista promossa dai 
gruppi pacifistici, che da dome-
nica c presidiano > Peschiera. in 
segno di protesta contro 1'inter-
vento della polizia. 

Domenica mattina infatti si 
era conclusa a Peschiera la 
marcia dei pacifisti partiti da 
Trieste e promossa dal partito 
radicale. La polizia era inter-
venuta in forze per impedire ai 
manifestanti di awicinarsi al 
carcere militare. 

Da allora. e a tutt'oggi. Pe 
schiera e presidiata da ingenti 
forze di polizia e carabinieri. 
fatti affluire da diverse citta 
del nord. Questa mattina. verso 
mezzogiorno. un corteo in perfet-
to ordine ha attraversato le vie 
della citta scandendo slogans 
pacifistici. 

Nel pomeriggio una delegazio-
ne di obiettori di coscienza si 
e recata a Verona dal procurato 
re militare per protestare con 
tro la situazione venutasi a de 
terminare nella citta per la mas 
siccia presenza di carabinieri 
e per i posti di blocco stabiliti 
attorno alle carceri militari. 

Questa sera Marco Pannella 
ha tenuto il comizio conclusivo 

In Versilia 

Istituito un premio 
per la satira politica 

FORTE DEI MARMI, 8 
Per rilanciare un genere let 

terario che ha in Italia un'alta 
tradizione, il Comune di Forte 
dei Marmi e l'Azienda di sog 
giorno della Versilia hanno isti
tuito un premio per un'opera di 
satira politica. 

La giuria e formata da parla 
mentari e da giornalisti: Gae 
tano Arfe. Dino Basili, Fabiano 
Fabiani, Lino Federigi, Mario 
Melloni. Gianfranco Merli. Ado] 
fo Sarti e Giovanni Spadolini. 
Segretario. Umberto Donati. II 
premio. def inito « a sorpresa ». 
sara assegnato la sera del 22 
settembre a Forte dei Marmi: 
la giuria scegliera tra gli scritti 
politico-satirici pubblicati nel-
rultimo anno. 

Basilicata: 
in vigore 

Passistenza 
ai lavoratori 

autonomi 
POTENZA. 8 

II Presidente della Regione 
Basilicata ha promulgato la 
legge che concede l'assistenza 
farmaceutica gratuita ai tito-
lari di pensione gia lavoratori 
autonomi (coltivatori diretti. ar
tigiani. commercianti) nonch* 
ai figli assistibili. fino ai 10 anni. 
di quelli in attivita. ed un con
tributo di L. 2.500 annue per o-
gni assistibile. 

Alia erogazione dell'assisten
za provvederanno le casse mu-
tue provincial!' di ognuna delle 
tre organizzazioni sindacali di 
assistenza le quali si regoleran-
no in conformita a quanto sta-
bilito dalia convenzione nazio
nale per la erogazione delle pre-
stazioni farmaceutiche agli as
sistibili degli enti mutualistici. 
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i Garzanti 
di agosto 
In edlcola 
• In llbrerla 

Paolini 
Verbale d'amore 

Costretto a letto da una 
misteriosa malattia un uomo legga 
sui giomali le cronaohe 
di un delitto che forse Iul stesso 
ha commesso. L. 700 

Froinm 
II linguaggio 
dimenticato 
Le teorie di Freud e di Jung 
e dello stesso autore 
sull'interpretazione dei sogni, 
delle fiabe e dei miti. L 700 
su licenza dell'editore Bompiant 

Serebrlakoff 
Intelligente 
come e quanto 
Un libro di giochi-test, 
graduati in ordine di difficolta. 
per divertirsi a misurare 
I'intelligenza e la creativity 
nostra e degli altri. L. TOO 

Corti 
I piu non ritornano 
La tragica ritirata dell'Armir, 
scritta da uno dei superstiti. 
Un importante documento storlCO 
e un'eccezionale testimonianza 
umana. L. 700 

Slaughter 
II segreto di 
Laura Jordan 
Una donna muore. II chirurgo 
che I'ha operata deve ripMere 
I'intervento per pro vara 
che non I'ha uccisa. L. 700 

i Gialli 
arzanti < 

Thomas 
Mercoledi 
arancione 
A q e " -^q-e' s ca- e " - "a r st 
e s s " -qz-o a az o^e 
. -" " 5 ??«* ; ' 3 " - G „ .•: 
Va ,( ^Fcve f•^ " ^,-(? "' 
asr. a s"a>-e c s " ; - e 3o r me 

Chandler 
La semplice arte 
del delitto 

-aor e . ' o •« i e pc-'Z'escro 

Garzanti 
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Un libro di Giuseppe Prestipino 

2 ^ " > Natura e societa 
Coerenza e ricchezza tematica di una ricerca che propone 
« una nuova lettura di Engels » e che mette in discussione una 
vasta gamma di problemi di grande attualita teorica e politica 

II libro di Giuseppe Pre
stipino, che ha 11 titolo com-
plessivo di Natura e societa 
e che ha per sottotitolo hi 
proposta di «una nuova let
tura di Engels», di recente 
uscito dalla «Nuova Biblio-
teca di culturau degli Edlto-
ri Riuniti, pone in discus
sione una vasta gamma di 
problemi che hanrio, oitre a 
tutto, grande attualita poli
tica. II libro e costituito di 
due parti intitolate L'antro-
pologia filosofica del marxi
smo e II concetto di natura e 
i metodl delta scienza. L'ele-
mento centrale della prima 
parte e che il processo dil 
sviluppo logico-storico della 
umanlta va da una prevalen-
za degli elementi natural! 
(nella loro combinazione col 
sociale) ad una accentuazio-
ne deU*indipendenza dello 
aspetto sociale. 

Sembrerebbe una semplice 
ripetizione del discorso di 
Marx se ci si limitasse alia 
considerazlone della evoluzu-
ne delle strutture e quindi al 
progressivo emergere prima 
della possibility e poi della 
realta di una regolazione eo-
sciente della vita sociale per 
parte dei produttori della ric
chezza, quale si realizza nel
la organizzazione socialista 
della produzione. In questo 
quadro il capitalismo svilup-
pato sarebbe quel determina
te momento dello sviluppo 
logico-storico in cul si realiz-
za la indipendenza formale de
gli individui ed una loro di-
pendenza tramite le cose ed 
in cul gli operai appaiono co
me individui indipendenti che 
contrattano liberamente la lo
ro merce (la forza-lavoro) e 
che tuttavia sono sottomessi 
al dominio delle cose (il capi
tate e le sue personificazio-
ni). Restando a questo pun-
to della progressione, 11 mar
xismo vede nelle forme di jr-
ganizzazione sociale e nelle 
idee (cioe in generate nelle so-
prastrutture) altrettante fun-
zloni di quella progressione 
che si realizza a livello della 
evoluzione delle strutture. 

Appoggiandosl all'ultimo 
Engels (ed a Labriola). Pre
stipino non solo rivendica in-
vece per tali momenti la ben 
nota autonomia relativa, ma 
anche propone una differen-
ziazlone interna a tale sfera 
soprastrutturale tale che ne 
risulti la distinzione tra il 
momento istituzionale (lo sta-
to) e quello individuale a sua 
volta distlnto nella scienza, 
che rappresenta il lato attivo 
della soprastruttura indivi
duate, e nell'arte, che rappre
senta il momento recettivo di 
essa. II punto su cui insiste 
il Prestipino e che il primo 
di quest! momenti, cioe il li
vello istituzionale o statuale. 
e gia. cultura social izzata ed 
«intellettuale collettivo» e 
che esso ha una sua progres
sione storica ed assume un 
rilievo autonomo rispetto al
ia sua mera funzionalizzazio-
ne alio sviluppo delle forze 
produttive ed ai connessi rap-
porti sociali di divisione tra 
le classL 

Critica 
a Marx 

La analisi del Prestipino 
sfocia quindi un una criti
ca a Marx che non ha con-
dotto una tale analisi auto-
noma delle soprastrutture sia 
individuali che collettive e 
che ha considerate sempre le 
istituzioni come funzioni di-
pendent i dalla struttura eco-
nomica e dalla sua dinamica. 
Anche la teoria engelsiana 
dello stato, per cui esso e sia 
il segno delle contraddizioni 
insolubili di una societa in 
cui e emerso l'elemento del
la propriety privata sia una 
potenza che attenua il con-
flitto e mantiere 1'ordine, non 
esce, nella sua ambiguita, dai 
hmiti sopra notati. II punto 
piu avanzato della riflessione 
di Marx e di Engels e quel
lo per cui essi hanno identi-
ficato nella repubblica demo-
cratica il terreno dtaletttco 
dello scontro di classe tra 
borghesia e proletariato. Ma 
gia appunto da cio sarebbe 
necessario ricavare quella cor-
rezione per cui tale livello 
della soprastruttura non puo 
ridursi soltanto ad una sem
plice apparenza del dominio 
di una classe, ma deve esse-
re vista anche come luogo au
tonomo della artioolazione so
ciale entro il quale si accen-
de la battaglia per l'egemo-
nia. 

Quest'ultimo elemento divie-
ne poi l'occasione per un se-
guito di scelte teorico-politi-
che che Prestipino propone al 
movimento operaio. Messo nl 
bivio tra una strategia della 
egemonia culturale. non soste-
nuta da una adeguala produ
zione artistica, filosofica e 
scientifica, ed una battaglia 
per l'egemonia in termini di 
conquista delle istituzioni. .n 
modo da poter attraverso di 
questa incidere sui rapporti 
di produzione, Prestipino sce-
glie questa seconda strada, 
ben consapevole che cio si-
gnifica un rifiuto dei suaden-
ti sognl di palingenesi. Tale 
rifiuto investe anche il futu
re, implicando il rifiuto del
la concezione marxiana. engel
siana e leniniana della estin-
zione dello stato. 

Questo aspetto della dottrt-
na dei classici sembra al Pre 
stipino ancora dominate da 
una componente utoptstica e 
smentito dalla esperienza sto
rica. Lo stato. in quanto aper-
to nelle sue diverse articola-
zioni alia penetrazione ed .il 
at conquista del proletariato 
W a r e al Prestipino come '1 
luogo e lo strumento per una 
trasformazione attiva della so
cieta. L'esperienza storica, dal 
• w canto, cl ha fatto oonsa-

pevoll che non tutti I conflit-
tl scompaiono colla fine del
la contrapposlzlone delle clas-
si. Lo stato deve dunque per-
manere, anche se le sue fun
zioni tendono effettivamente 
a confondersl con quelle del
la ammlnlstrazlone della so
cieta. Secondo Prestipino que
sto esito e parallelo ad una 
forma di organizzazione sta
tuale coincidente col metodo 
della scienza. Si verra cioe 
realizzando una specie di con-
vergenza tra la forma dl tale 
funzlone ammlntstrativa e 
quel carattere della metodo-
logia scientifica per cui la ve-
rifica segue alia Ipotesl. Nel
la futura society la ipotesi (il 
piano) dovra esse re formulata 
in modo da precedere la vo-
lonta dei singoli, mentre a 
questa si affidera una funzio-
ne di verifica e di correzio-
ne della Ipotesi generate. 

Coerente 
conclusione 

La coerente conclusione del 
Prestipino e dunque che tut-
to lo sviluppo attuale del pae-
si deiroccidente esclude la pre-
visione della estinzlone dello 
stato, mentre si va delinean-
do, nel mondo socialista, pur 
tra difficolta ed errorl, una 
coincident tra la previsione 
amministrativo-statuale e Ja 
previsione scientifica. I ritar-
di, gli errori dipendono da 
una troppo ampia funzlone 
assunta dal partito e quindi 
dalla direzione politica a sca-
plto di una funzione amml-
nistrativa che tenda a coin-
cidere colla previsione scien
tifica. 

Forzatamente piu rapido 
dovra essere il discorso sul-
la seconda parte del libro del 
Prestipino, che ha per ogget-
to la dialettica della natura 
e la questlone della combina-
zione di metodo logico e me
todo storico nel marxismo. 
Le tesi fondamentah dei li
bro mi sembrano queste: 1) 
il marxismo e una sintesi di 
metodo logico (sincronia) e 
di metodo storico (diacronia). 
Nel campo delle sclenze sto-
riche la filosofia e la scienza 
strutturale della funzione dia-
cronica; 2) la engelsiana dia
lettica della natura e orienta-
ta verso la introduzione del
la dimensione storica (dia
cronia) anche nelle scienze del
la natura. Ma in tale setto-
re delle scienze la dimensione 
diacronica ha scarso posto, 
mentre e dominante il sin-
cronico, la cui scienza strut
turale e la matematica. En
gels e tentato dalla sua pre-
ferenza al diacronico a coglie-
re un processo, uno sviluppo 
anche la dove e presente in-
vece un divenire ciclico 

La conclusione coerente del 
Prestipino e quindi il sostan-
ziale rifiuto della dialettica del
la natura. Una dialettica del
la natura «non metafisica» 
deve infatti ridursi alia as-
serzione marxiana che lo svi
luppo delle forme inferiori 
(per esempio l'anatomia del 
mondo animate) puo essere 
meglio intesa a partire dalle 
superiori (per esempio quel
la dell'uomo). In questo mo
do la dimensione diacronico 
storica e come compresa ed 
assorbita in quella sincroni-
ca e logica. 

A questo punto vorrei af-
facciare alcuni temi di discus
sione ed esprimere alcuni dub-
bi. La tesi del Prestipino sul 
primato delto «statale» co
me campo della lotta egemo-
nica e presentata come alter-
nativa ad una accezione del
la egemonia che tenda a pri-
vilegiare il culturale. A me 
sembra che l'ottica con cui il 
problema e stato affrontato 
denunci una dipendenza dal 
modo come diversi autori del
la a nuova sinistra» hanno 
impostato il problema. n PCI 
fino alia prima raeta degli 
anni '50 non si riduce affat-
to alia sua politica culturale. 
In realta chi ricostruira la 
storia di quegli anni dovra 
spiegare, accanto alia politica 
culturale, anche la tinea ideo
logies. intinta di elementi del 
corrente marxismo internazio-
nale dominante in quegli an
ni, ed anche la sua reinter-
pretazione in termini di ana
lisi della societa nazionale. La 
separazione (od almeno la 
scarsa con vergenza) di que-
sti due fattori e it dato cen
trale di quegli anni. come. io 
credo, H dato fondamentale di 
oggi e la tendenza a supera-
re quella separazione e quin
di a costruire la cultura sul 
la base di un marxismo mi-
litante di tipo nuovo. 

Egemonia 
politica 

Quale sia la influenza di 
Gramsci nel suggerire tale ri-
sarcimento e qui anche inu
tile sottolineare, Esso impli-
ca perd anche una riutilizza-
zione del pensiero di Marx 
ed anche, come dimostrano ta-
lune recenti proposte. una >e-
ria ripresa dei temi connessi 
alia dialettica della natura. 
Dando per buona la caratte-
tizzazione del PCI offerta dal 
la «nuova sinistra» e nel 
contempo respingendola. Pre 
stipino ci propone il nuovo 
campo di lotta egemonica nel-
lo stato. La proposta, devo 
dirlo. mi lascia assai perples-
so. Sono d'accordo con lul 
che 11 problema fondamenta
le e quello di concretizzare 
un'egemonia politica di tipo 
rivoluzionario, ma, a tale fi
ne, non basta, a mlo awiso, 
rlvendicare la premlneroa del

la battaglia di trasformazio
ne istituzionale (in senso la
to), ma bisogna riferirsi al-
le condizic:'i piu profonde 
che rendono posslbile questa 
stessa battaglia, e cioe la ca
pacity di lotta e di direzione 
che si esercita da parte del 
produttori, a partire dalle 
strutture. E' dl qui che par
te anche Gramsci quando 
propone la sua idea del bloc-
co storico. Un amministrato-
re pubblico che si batte per 
ia trasformazione delle istitu
zioni, sente in realta la sua 
lotta come una componente 
dl quella presa dl cosclenza 
che parte dal profondo, e so
lo In questo modo delimita 
correttamente il senso del 
suo intervento. 

Inoltre Prestipino identlfl-
ca l'intellettuale collettivo gia 
colla organizzazione statale, 
ma cosi iacendo egll passa 
sopra a quel momento dl scls-
sione che doveva secondo 
Gramsci precedere la ricostru-
zione del momento della to
tality. Questa ultima era ap
punto il rlsultato dl una pre-
cedente scissione del produt
tori e soprattutto della classe 
operaia dalle forme polltiche 
della esistente societa. Se la 
situazione e in qualche misu-
ra storicamente diversa oggi, 
essa lo e a livello costltuzio-
nale e come rlsultato di una 
trasformazione sociale ed eco-
nomica, non come il portato 
di una correzione teorica del 
posto da attribulre alio sta
to nell'ambito della • teoria 
marxista delle formazionl eco-
nomlche. Le novlta nello sta
to sono infatti l'apparenza di 
mutamenti che si verificano 
ad un livello piu profondo. 
Ancora. il Prestipino sottoli-
nea giustamente le conseguen-
ze derivanti da una 'identifi-
cazione troppo stretta tra sta
to e partito nei paesi socia-
listi. Ma se cio e esatto, io 
credo che nel costruire il no
stra modello di socialismo sia 
necessario tenere ben in evi-
denza il momento della con-
sapevolezza e della capacita 
di direzione dei produttori. 

Gli aspetti 
ciclici 

Se infatti io limito la loro 
funzione ad una semplice ve
rifica di un piano gia elabo
rate su basi puramente tec-
niche e non ipotlzzo invece 
che una razionalita anche co-
struttiva possa divenire un 
fenomeno di base, come pos-
so sensatamente sostenere che 
questa razionalita si costrui-
sea anche attraverso il mo
mento del dibattito e del con
fronts di diverse forze poli-
tiche? L'elemento che fa da 
catalizzatore tra le diverse pro
poste non puo che essere un 
grande sviluppo delle capaci
ta razionali degli individui M>-
ciali ed in primo luogo dei 
produttori. Se poi si mette 
1'accento su tale sviluppo, 
questo rappresenta un forte 
motivo per nutrire dubbi sul-
la opportunity (storica, non 
politica) della proposta di 
mettere in soffitta il tema 
della estinzione dello stato. 

Qualche dubbio vorrei e-
sprimere anche sulla secon
da parte del libro del Presti
pino. La critica alia dialetti
ca engelsiana in quanto ri-
duttiva del sincronico al dia
cronico puo essere anche giu-
sta se si tiene presente il mo
do di ricerca delle singole 
scienze. Ma lo e altrettanto 
se esse sono esposte secondo 
il lore verso, cioe nel modo 
materialistico che rifiuta di 
fare della costruzione del pen
siero il prius ontologico? Ed 
inoltre la collocazione delle 
scienze della natura in mo
do preminente entro il sin
cronico, non fa correre il ri-
schio di perdere l'originario 
elemento di fattualita da cui 
tutti i process! naturali (a 
differenza della matematica) 
sono, per cosi dire, awolti? 
Certo la rappresentazione di 
uno sviluppo, di una evolu
zione dipende dai risultati 
delle singole scienze e on e 
acquisita una volta per tut-
te. Ma e questa una ragione 
per rinunciare ad una tale 
rappresentazione? , 

Di recente e stato messo io 
accento sulla predominanza 
in natura degli aspetti cicli
ci e rintera evolu7ione cosmi-
ca e stata rappresentata co
me un tale processo. Tutta
via se la piu recente cosmo-
logia sta lavorando ad indi-
viduare un inizio del proces
so evolutivo e prevede una fi
ne di esso, Ia concezione dia
lettica del mondo si porreb-
be proprio il problema della 
rappresentazione dei modi di 
tale processo e sviluppo. che 
intanto nella fase di cspan-
sione cosmica ha dato luogo 
aJl'aUuale configurazione del
le cose, e della previsione dei 
suoi sviluppi. Non e poco e 
non solo in termini di con
cezione del mondo e di lotta 
ideologica, ma anche di siste-
mazione complessiva dei di
versi livelli di apparenza del
le cose. 

Come si vede, molte tesi 
del Prestipino suscitano dub
bi e problemi. Ma cl6 dipen
de dalla coerenza e dalla ric
chezza tematica delta sua ri
cerca. Essa merita di essere 
letta e discussa. E siccome 
in Italia questa sorte tocca 
cosi raramente anche al buo-
ni llbri, mi augur© che que
ste osservazlonl possano ser-
vire a questo fine. 

Nicola Badaloni 

UN PAESE IN STATO DI EMERGENZA PERMANENTE 

Le contraddizioni di Israele 
r 

, II pericolo di un conflttto con il mondo arabo e agitato fino all'ossessione, ma invano si cercherebbe un'indicazione sulla via 
d'uscita dalla crisi - II 30 per cento del bilancio e assorbito dalle spese militari, il 20 per cento dal pagamento dei debiti con-
tratti con I'estero, soprattutto con gli USA - Quanto pesa sulle classi piu povere il programma di « sicurezza nazionale » 

Dal nostro inviato T E L A V I V , agosto 
Un arrivo a Tel Aviv e una prova di pazienza. L'aereo ha appena finito dl rollare sulla plsla ma I porlelll tardano ad 

aprirsi. L'hostess avverle I passeggeri di non muoversi dai lo ro post). Due giovanotti in camicetta azzurrina, muniii di walkle 
talkie salgono a bordo, percorrono lentamente II corridoio scru tando I volti dei passeggeri. Un fitto scamblo dl frasi con altrl 
uomini a terra. Si scentle. sempre sorvegliati a vista. L'auto bus che porta alia stazione aerea e gia sotto la scaletta, in 
moto. TJn'altra lunga sosta, un altro fitto scambio di conversa zioni tra gli uomini della polizia. <r Cercano qualcuno », ci sus-
surra un israeliano che ha fatto il viaggio con noi. Ha piu l'a ria di ceicare una giustificazione che di credere a quanto dice. 
Giustificazlone dl un cllma un 
che appare sublto domlnato da 
una controllata, ma non per 
questo meno appariscente psl-
cosi. 

Titoll dl scatola sulle prime 
pagine dei giornali annunciano 
che la sera prima a Hebron, 
nella Cisgiordania occupata, 
un arabo sedlcenne ha aggre-
dlto un soldato israeliano. II 
giorno dopo, nove colonne alia 

notizia che due bombe sono 
state rlnvenute In un cinema 
di Haifa. Sono fatti isolati, 
gesti di individui che non rie-
scono a trovare ancora altrl 
mezzl di lotta e di protesta 
per una situazione insopporta-
bile. Nel momenti dl slncerlta, 
tutti sono dispostl a ricono-
scere che la popolazione araba 
israeliana, e anche quella delle 

zone occupate, non ricorre al 
terrorlsmo slstematlco. Eppu-
re, sfogllando i giornali si dl-
rebbe che Israele sia Infestato 
dl «terrorist!» arabi, la cui 
onnipresenza e sempre 11 a 
minacciare il tranquillo scor-
rere della vita quotidlana del 
paese. 

SI e rlpetuto fino alia nola 
che, nel caso di un auovo 

Tel Aviv — II centro Weltzman 

Un numero speciale di « Politica internazionale » 

Dieci anni delPOUA 
Nell'anniversario della fondazione dell'Organizzazione dell'Uni-
ta Africana bilancio di un processo nel corso del quale si sono 
confrontate e scontrate due diverse concezioni dell'indipendenza 

Alia fine del maggio scor-
so si c tenuta ad Addis Abeba. 
come si ricordera. una solen 
ne seduta dell'Organizzazione 
deirUnita Africana (OUA). 
con la partccipazione di una 
trenlina di capi di Stato. per 
celebrare il decimo anniver-
sario della stessa organizza
zione, fondata sempre ad Ad
dis Abeba su iniziativa del 
impcratore Haile Selassie, nel 
maggio 1963. A questo awe-
nimento e dedicato interamen-
te il numero 67 del mensile 
dellTPALMO. < Politica inter
nazionale >. 

Nel presentare il numero. 
1'editoriale — dal titolo «L'uni-
ta africana dieci anni dopo» 
— sottolinea come Ia cele-
brazione di Addis Abeba non 
sia stata ne coreografica ne 
c enfatica >, ma sia divenuta, 
al contrario, una sede in cui 
sono emersi con prepotenza i 
problemi venuti a maturazio-
ne nel Continenle nero negli 
ultimi dieci anni e soprat
tutto si sono confrontate e 
scontrate due diverse conce
zioni deirindipendenza africa
na: una condizionata dalla 
presenza del neo-colonialismo, 
l'altra con una forte carica 
antimperialista 

E' quetto 12 dato centrale 

di cui si deve tener conto per 
comprendere 1'Africa di oggi: 
ed e questo che emerge con 
chiarezza dal materiale con-
tenuto nel numero speciale di 
< Politica internazionale >. Ac-
canto a contributi di protago
nist! diretti dell'OUA — Ma 
madou Moctar Thiam. capo 
del dipartimenlo informazio 
ni, e il presidente del Senegal 

frica orientale (Massimo Pac-
cati). 

La rivista presenta poi un 
valido materiale di documen-
tazione. Nella rubrica < uno 
Stato al mese >, Giancarlo Pa-
squini illustra la Namibia, tut-
tora in lotta per conquistare 
la sua indipendenza; seguono 
quindi i test; integrali della 
Carta politica e della Dichia-

Leopold Senglior — troviamo i razione economica approvate 
infatti una serie di analisi , al vertice di Addis Abeba; 

puntuali. dedi dettagliale e 
cate ai van aspetti della real 
ta africana. 

Vengono cosi' affrontati il 
rapporto tra 1'Africa e l'Eu-
ropa. che deve essere visto 
in modo nuovo (Mario Pe-
dini): il significato e i pro
blemi della lotta di libera-
zione (Romano Ledda); l'atti-
vita della Commissione eco
nomica per 1'Africa e i suoi 

mentre completano utilmente 
il panorama una cronologia 
dei dieci anni dell'unita afri
cana (<da Addis Abeba a 
Addis Abeba ». a cura di Mi
guel Infante) ed un'ampia bi-
bliografia («1'Africa nella po
litica mondialc >, a cura di 
Anna Maria Gentili). 

Si tratta, come si vede. di 
un numero assai ricco, che 
costituisce un utile materiale 

rapporti con I'OUA (Robert : di studio e di documentazio-
Gardiner); le question! di ca 
rattere nazionale e i conflitti 
fra gli Stati africani (Michael 
Wolfers); gli ostacoli al pro-
gresso economico del Conti-
nente, rawisati soprattutto 
nelle condizioni di arretratez-
za e di divisione (Roberto 
Aliboni); l'esperienza di inte-
grazione regionale portata a-
vanti daUa ComunitA deU'A-

ne per quanti si interessano 
alle vicende dell'Africa, ai 
suoi problemi. alle sue lotte 
e soprattutto per quanti vo-
gliono dare all'azione di soli-
darieta con i popoli africani 
che si battono per il loro ri-
scatto un contenuto di concre-
tezza. 

g. I. 

confronto armato, con gli Sta
ti arabi, Israele e imbattl-
bile e se e'e una certezza 
tra gli israellani e proprio 
questa convinzione. E allora 
perche questa pslcosi, lo stato 
di emergenza permanente, 
questa nevrosi da assediati? 
I piu critic! vedono questo 
stato dl cose come una delle 
tante contraddizioni che dif-
ferenziano l'Israele del 1973 
dallo Stato nato nel 1948. Una 
contraddizione che e matrice 
di tutti quei contrast! che, 
come vedremo, hanno trasfor-
mato profondamente 11 carat
tere di una societa nata sulla 
base di ideali egualitaristlci, 
e che oggi Invece e In pre
senza di tutti i fenomeni de-
teriorl di un'economia caplta-
listica, aggressiva e senza 
troppi scrupoli. 

II conflitto col mondo arabo 
e sempre presente. II governo, 
la stampa, gli organi di infor-
mazione dl massa ne agitano 
II pericolo fino all'ossessione. 
Ma Invano cerchereste un sug-
gerimento, il barlume dl una 
indicazione sulla via di uscita. 
Tutt'al piu i dirlgentl vi direb-
bero — come ci dice, riceven-
doci nel suo ufficio, In tono 
quasi patetico, il presidente 
del Knesset (parlamento) — 
che Tel Aviv vuole si la pace 
e 1'accordo con gli arabi, ma 
che per ora non si pud fare 
affidamento su nessuno degli 
Stati arabi; che un qualun-
que trattato non sarebbe che 
un pezzo di carta; che quel 
mondo e e resta un vulcano 
in eruzione da cui occorre 
difendersi. 

Cio equivale a dire all'opl-
nione pubblica israeliana che 
si puo continuare a vivere 
in questo modo. Ma che in
tanto occorre spendere per la 
difesa quasi il 30 per cento 
dell'attuale bilancio di quasi 
tre mila miliardi di lire e un 
altro 20 per cento per pagare 
gli enormi debiti contratti con 
I'estero e principalmente con 
gli Stati Uniti. Per permet-
tersi questa «sicurezza» in 
uno stato artificioso dl «ne 
pace-ne guerra» il cittadino 
Israeliano deve in qualche mo
do coprire queste uscite, che 
sono le piu alte del mondo in 
rapporto al numero degli abl-
tanti. 
' II modo e quello tradizio-

nale: la compressione deicon-
sumi, imposte che incidono 
fino al 40 per cento sui sa-
lari, limitazione dei salari 
stessi, riduzione dei plant di 
edilizia popolare, detl'assisten-
za sociale, dei beni di uso 
industriale che toccano soprat
tutto le classi piu povere: gli 
immigrati del mondo arabo e 
quelli di piu recente arrivo 
(abbiamo assistito alia esplo-
sione violenta della rabbia di 
qualche migliaio di immigrati 
dalla Georgia sovietica, get-
tatl da un giorno airaltro sul 
lastrico, dalle autorita portuali 
di Asdot). Tutto cio avviene 
nel quadro di un'economia ar-
tificiosamente spinta al consu-
mismo che porta sempre piu 
in alto il costo della vita. La 
media dell'incremento dei 
prezzi e stata quasi ogni anno 
del 13-14 per cento e negli 
ultimi sei mesi si sono avuti 
tre aumenti dei prezzi e per 
cifre triple di quelle registrate 
nei paesi dell'Europa occiden-
tale. 

NeU'ultimo decennlo, accan
to ad una classe operaia e 
contadina chiamata a strin-
gere la cinghia in nome della 
a sicurezza nazionale», si e 
venuta formando una nutrita 
classe di nuovi ricchi. L'ope-
raio stenta a coprire le spese 
di un modesto alloggio nesli 
agglomerati urbani, che van-
no vertiginosamente espanden-
dosi con il declino dell'agricot-
tura e il sorgere di nuove 
attivita industriali. Ma nelle 
zone verdi di Tel Aviv, nei 
quartieri residenziali di Ra-
mat Gan, sulle pendici del 
Monte Carmelo ad Haifa, sulle 
colllne della parte orientale 
di Gerusalemme, sorgono a 
centinaia le ville di presti-
gio. Le imprese di costru-
zioni stanno facendo affari 
d'oro con la speculazione edi
lizia. E oggi offrono a prezzi 
di favola ville confortevoli 
sulle spiagge di Nahariv e 
Nathanya. Sulle nuovissime 
autostrade che si stendonoor-
mai come una ragnatela sul-
fesiguo spazio - israeliano, il 
traffico si fa sempre piu in-
tenso, nonostante le automo-
biti siano carissime (una Flat 
128, con la tassa che il gover
no impone, raggiunge quasi I 
tre milioni e mezzo). 

Si e venuta progressivamen-
te formando una classe di 
miliardari, circa duemila. se
condo i redditi denunciati. E 
il processo che aveva visto 
approfondirsi il fossato tra le 
classi tavoratrici e i nuovi 
ricchi gia prima della guerra 
di aggressione del *67, e an-
dato approfondendosi dopo la 
guerra dei sei giomi. La co
struzione di fortificazioni sulle 
linee del cessate il fuoco, le 
enormi commesse belliche. il 
boom del turismo e dell'edi-
lizla alberghiera (una vera o 
propria barriera di cememo 
si innalza per decine di plani 
sul lungomare di Tel Aviv) 
hanno create una nuova ca-
tegorla di privilegiati che ren 
de ancor piu stridente la situa
zione di oltre un milione e 
trecentomila ebrei immigrati 
dai paesi africani ed asiatici 
che vivono in una condizione 
di disaglo. E* cosciente la so
cieta. Israeliana di queste con
traddizioni? E se lo e, fino 
a che punto? Cercheremo di 
vederlo nel prossimi articoli. 

Una lettera di Antonello Trombadori 

A proposito 
di «cinismo» 

Caro direttore 
penso che molti faranno be

ne ad af/rettarsi, ed io tra 
questi, a leggere il libro del 
compagno Giulio Cerreti nCon 
Togliatti e con Thorez - qua-
rant'anni di lotte politiche», 
Feltrinelli 1973, senza troppo 
preoccuparsi se, come risulta 
dalla ampia ed elogiativa re-
censione di Ernesto Ragionie-
ri sull'« Unita» di sabato 4 
agosto, si tratta di un libro 
scrttto non in italiano ma in 
«fiorentino di Sesto» (per ta
le Maurice Thorez amava pre
sentare il nostro argutissimo 
Giulio ai tempi in cui le cir-
costanze della Jorzata emigra-
zione politica lo avevano por
tato a ricoprire cariche di re-
sponsabilita nel Partito comu-
nista francese col nome di 
« camarade Alard »). Ami per-
sonalmente mi afjretterb a 
leggerlo e a fame tesoro pro
prio percM come Ragioniert 
af/erma (e del suo fiuto sto
rico ho flducia quasi il-
limitata) 2 esattamente 
Vuso della lingua natale 
che ha permesso a Cerreti di 
dire piu verita e con mag-
giore chiarezza di qualunque 
altro memorialista del PCI. 

Se perb anche in ufiorenti-
no di Sesto» la parola «ci-
nicon conserva il medesi-
mo significato che gli italiani 
purtroppo tuttora le attribui-
scono dall'Alpi al Lilibeo, vor
rei, anche prima di aver letto 
il libro di Cerreti, dissentire 
apertamente dalla attribuzio-
ne generica che da qualche 
tempo taluni vanno facendo 
di tale qualified a Palmiro 
Togliatti. E, in particolare, 

' vorrei dissentire dal modo in 
cui, come sembra risultare 
da una testuale citazione di 
Ragionieri, proprio Cerreti a-
vrebbe creduto di riconoscere 
in Togliatti nientemeno che 
quel tipo di «cinismo», mi-
sto di «autoritarismo» e di 
it condiscendenza » caratteri-
stico degli intellettuali ita
liani. 

• Ricordo, a puro titolo di 
esempio, I'attacco che un ri-
stretto ma allora ancora au-
torevole gruppo di compagni 
portb contro Togliatti alia pri
ma riunione del Comttato 
centrale del PCI eletto dal-
Will Congresso sulla que-
stione della formazione della 
nuova Direzione del partito 
e della presenza in essa di 
un rilevante numero di «in
tellettuali » in rapporto alia 
esclusione di altri compagni. 

Dalla discussione che ne se-
gu\ trasse motivo di piu so-
lidi consensi la linea di rin-
novamento nella continuity 
della quale Togliatti, con de-
cisivo appoggio sul momento 

rinnovatore, fu il non mai 
troppo lodato promotore nel 
pitt grande partito della clas
se operaia italiana. Ebbene, 
in quella severa discussione 
che fu di principio e politica, 
e nella quale l'« operaismo » 
venne ancora una volta battu-
to come falsa coscienza delta 
natura operaia del partito e 
come indirizzo etico-politico 
del tutto dannoso alia causa 
della emancipazione dei lavo-
ratori e della costruzione di 
una egemonia socialista, To
gliatti dette, come nei suoi 
momenti migliori, piena pro
va di quel « cinismo » che al
tro non era se non appassio
nato, rigorosa e perseverante 
capacita di difendere con la 
forza della ragione la linea e 
I'unita del partito. Togliatti 
fu, come avrebbe detto un mo-
derno poeta italiano, un « cini-
co che ha fede in que\ che 
fa» poiche «la speranza e 
nell'opera», vale a dire un 
uomo sempre proteso a porre 
fine a ogni personate inch-
nazione (e quando non vi riu-
sei fece torto proprio al suo 
salutare «cinismo») pur di 
conservare la padronanza e la 
onesta intellettuale indispen-
sabile a far camminare sulle 
gambe degli uomini la forza 
politica del partito e il suo 
incessante sviluppo teorico. 

Non che questa impresa gli 
sia stata, a causa delle circo-
stanze e anche di certe ereditd 
del movimento operaio italia
no, agevole, ami! Ma I'averla 
saputa perseguire instancabil-
mente nel quadro d'una lotta 
politica interna di partito 
sempre democraticamente in
tesa e applicata, fu sicura-
mente non ultimo merito di 
quel «cinismo» che gli vie-
ne, « post mortem », negativa-
mente attribuito. E' vero che 
Ragionieri si affretta a testi-
moniare come Cerreti recupe-
ri in altri passi del suo libro 
Vumanita di Togliatti. Ma e 
proprio giusto continuare a 
definire l'«umanita» di un 
grande capo e pensatore poli
tico rivoluzionario, quale cer
to Togliatti fu, come momen
to privato a se stante e in 
contrasto col preteso domi
nante «cinismo» della sua 
condotta pubblica? 

A meno che in ufiorentino 
di Sesto» il senso della pa
rola <icinico» sia stato final-
mente riscoperto secondo Vo-
riginale significato greco. Nel 
qua! caso non ci resterebbe 
che andarcene tutti a « risciac-
quare i panni a Sesto» (I'Ar-
no del resto non vi scorre 
lontano) anche nella certezza 
che una riputitura linguistica 
di manzoniana memoria non 
guasterebbe davvero. 

Antonello Trombadori 

Franco Fabiani 
(oontinua) 

GRANDI AUTORI GRANDI LIBRI 
NELL UNIVERSALE ECONOMICA 

MILLER GARCIA 
Troplco del cancro. II libro piu WkM A D f ^ \ I I C 7 
famoso, piu discusso, piu per I V I / A l l W l W C d ^ 
seguitato del nostro secoto: 
un capolavoro che ha terremo 
tato la letteratura e la morale 
contemporanee. U 1.000 

GRASS 
Gatto • topo. I "giochi" di un 
gruppo di ragazzi sulla sudi 
cia eccitante spiaggia di Dan 
zica durante Tultima guerra. 
Una storia grottesca bellissi 
ma dell'autore de II tamburo 
di latta. Lire 800 

Cent'annl dl toHtudln*. Roman 
zo. 100 000 copie. In edizione 
economica il grande aweni 
memo delta letteratura latino-
amencana di questi anni 
Lire 1000 

SENZA TREGUA 
La gutrra del GAP di Gtovan 
ni Peace. L'incredibile reso 
conto delle azioni di un gap 
pista, figura ormai leggenda 
ria della guerra partigiana; le 
dimension! psicologiche della 
sua grande awentura. L. 1.000 

UNA DONNA j . LUIS BORGES 
di Sibitta Aleramo. Prefazione 
d: M. A. Macciocchi. II roman 
zo autobiografico di una sent 
!nce famosa che tra le prime 
ha espresso con lucida consa 
pevolezza la condizione della 
conna nella famigda e nella 
societa. L. 800 

VALLES 

Altre InqutslzionL Un smgola 
re libro di saggi letterari, una 
galleria di ritratti illuminati 
dsll estro critico di un genio 
affascmante e paradossale. 
Lire 1.000 

II ragexzo. Prefazione di 
Cantoni. n racconto autobio 
grafico dell'infanzia triste e 
dolorosa dei grande semtore 
comunardo. Lire 1 000 

BALESTRINI 
Vogliamo tutto. Romanzo. La 
voce violenta del giovane ope 
raio del Sud che lotta contro 
il lavoro i padroni Io stato. Un 
hbro che ha acceso la polemi 
ca politico-letterana. L. 1.000 

Richiedele il hstino aggiorna-
to dell Unhrereale Economica 
Feltrinelli m tutte le librene o. 
direttamente alia Casa editri-
ce Feltrinelli, via Andegari, 6 / 
20121 Milano. 

Feltrinelli 
novi ta e success i m tu t te le l i b rene 
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TORINO: come si mobilitano sindacati, associazioni di categoria, cooperative 

Un controlistino della Confesercenti 
a documentare i rincari dei grossisti 

La prefettura, sulla scorta di un allarmistico rapporto della questura, ha saputo soltanto denunciare 48 
panetterie aggravando la sfiducia della popolazione nel blocco dei prezzi - Vertenza con la Regione ed il 
Comune per la creazione di centri di distribuzione cooperativi - Offerta del Coop Italia ai dettaglianti 

Dalla nostra ledazione 
TORINO. 8 

«L'opmione pubblica lascia 
trasparne profondi dubbi sui
te possibility delle autorita di 
ottenere. da tutti, l'osservanza 
delle norme e dei prezzi im-
posti e paventa che, 'n man-
canza, possano verifleaisi ul 
teriori llevitazlonl dei prezzi 
0 rarefazione di generi d. piu 
largo consumo, e parMeolar-
mente del pane, creando cosi 
1 presupposti per azioni di 
violenza, assalti a negozi e 
deposit!, com'e recentemente 
accaduto in altre citta. >i pro-
posito della crlsi della for'na 
e del pane ». Questo D«"-\"'CU-
pato e preoccupante « mppor-
to » e stato inviato il 5 r.«osto 
scorso dal questore di Torino 
al prefetto. il quale, '1 p'-jmo 
dopo, per dimostrare che le 
autorita intendono fire sul 
serio per ottenere il rspetto 
del blocco dei prezzi. In crdi-
nato la chlusura di 48 panet
terie nelle quail le squadre 
di controllo avevano aciiirtato 
Infrazioni nella vendita del 
pane comune. 

Dire che questo pesante 
provvedimento sia stato suf-
ficiente a dissipare lo sretti* 
cismo dell'opinione oabbllca 
ci pare eccessivo, anche per-
che 1'lntervento e stato subi-
to criticato per l'assenza. al-

, meno finora, di altrettante di-
mostrazioni dl severlta nel 
confront! dei grossi violatori 
delle norme sul blocco. Cosl 
come pare limitata e fonda-
mentalmente sbagliata la vi-
sione di un'opinione ;»uhbllca 
orientata a reagire oon incon-
sulti atti di violenza. quando 
Invece estesa e costante e la 
mobilitazione di tutte le for
ze politiche. sindacali e derno-
cratiche perche I'attuazione 
di una nuova politica dei prez
zi si realizzi, colpendo dove 
bisogna colpire, ma non esau-
rendola nei piu o meno severi 
controlli, bensl issumondo 
iniziative che vadano gia nel
la direzione di una orofonda 
riforma della rete distr'buti-
va e nuove misure di politica 
economica. 

Cosl hanno agito e stanno 
agendo la Confesercentl, le 
tre confederazionl sindacali, 
11 movimento coopeTatlvo. le 
ACLI. fl nostra partite. Im-
mediata e documentata e sta-
ta ad esempio la denuncia 
dei rincari operatl da une se-
rie di grand! Industrie ali-
mentari e di grossisti, i quail 
hanno ritoccato i loro listinl 
neH'immediata vigilla della 
emission* del decretl. dlmo-
strando cosl di essere bene 
informatl. e anche dopo. La 
Confesercenti torinese sta In 
proposito preparando un vero 
e proprlo controlistino che 
preseniera nei prossiml glor-
ni alle autorita e alia stampa 
per documentare appunto tut
ti i rincari operati alia pro-
duzione e alia grossa distri
buzione. Come antlclpazlonl 
significative s". sono avute fat-
ture delia «Barilla». dalle 
quail e apparso mconfutabile 
che 1'aumento della pasta a 
133 lire II mezzo chllo e stato 
operate dopo lentrata in vi-
gore d.:' blocco. in quante an-
cora il 16 luglio questa dltta 
vendeva la stessa pasta sul 
mercato torinese a 144.5 11 pac-
chetto da 500 grammi. Un 
vero successo ha poi ottenuto 
la Confesercentl nel confront! 
del salumlflcio Visroara. il 
quale, denunclato per aver 
maggiorato i prezzi di alcuni 
prodotti, ha subito inviato 11 
proprio rappresentante dal 
segretario dell'organlzzazlone 
torinese dei plccoli e medi 
esercenti per firmare un ac-

A Nuoro 

riossunti 

40 operai 

licenziati 
NUORO. 8 

I quaranta operai, dipendenti 
della societa « Imprese Bomfiche 
Sarde > che il mese scorso du
rante uno sciopero erano staU 
licenziati, sono stati nassunti 
per disposizione del pretore di 
Tortoli (Nuoro) dott. Alberto 
Cozzella. 

II magistrato. a conclusione 
dell'esame del ncorso avanzato 
dagh operai. ha mfatti ntcnuto 
illegittimo il comportamenlo del
la societa ed ha ordinato. in 
base all'art. 28 dello statulo dei 
lavoraion. la immediata reinte-
grazione dei licenziati nel posto 
di lavoro. I quaranta operai. irn-
piegati nelle aziende agricole di 
Girasole e Villagrande Stnsaili. 
due centri dell'Ogliastra a circa 
80 chilometri da Nuoro. alia 
meta del mese scorso erano scesi 
in sciopero per protestare contro 
l'atteggiamento assunto nei loro 
confront! dalla < Imprese Bomfi
che Sarde > che nel prograrnma 
di ridimensionamento dell'orga 
nico aveva previsto il loro al-
lontanamento Al termine della 
azione di protesta gli operai si 
erano visti notificare 1'awiso 
di licenziamento al quale ave 
vano ricorso assistiti dall'aw. 
Luigi Garau e dal sindacalista 
Giuseppe Mura. U pretore Coz-
Klla. convocate le parti, ha 
raccolto nel corso di due udien-
se le testimonianze dei iavora-
tori licenziati e dei dirigenti 
della societa. 

cordo che rlporta i listinl ai 
livelli anti-biocco. 

La situazione in questo set-
tore rimane comunque preoc
cupante e ancora ieri la Lega 
delle cooperative e la confe
sercenti hanno richleste ade 
guati e severi controlli a mon-
te della rete distributiva. in 
assenza dei quali il blocco ri-
schia di tradurei in un inuti
le strumento per dl piu pu-
nltlvo nei confront! del soli 
dettaglianti e dannoso ai fini 
del regolare approvvigiona-
mento Bella massa dei consu-
niatori. Tuttavia c!6 non ba-
sta: per contrastare manovre 
di « imboscamento » del pro
dotti (gia si nota la rarefa
zione di pasta, olio, pelati) 
pressante e la richiesta che 
l'Alma, 1'industria a parted-
pazione statale e la stessa Re
gione garantlscano il reperi-
mento delle merci a prezzi con-
trollati e concordati nell'am-
blte del decretl. da immette-
re subito sul mercato. Per 
questa azione gia sono al la
voro una commissione regio-
nale istituita presso l'Asses-
sorato al commerclo e una 
commissione comunale, alle 
quali partecipano sindacati. 
rappresentanti della coopera-
zione e dei commercianti as
sociate 

II movimento operaio e 
cooperativo torinese ha inol-
tre rilanclato con la forza la 
vertenza aperta da tempo nei 
confront! della Regione e del 
comune capoluogo di centri 
di vendita controllati a gestio-
ne cooperativa o del commer
clo associate Si chlede che sia-
no assegnate le aree per i 
centri e siano garantiti finan-
ziamenti a tassi agevolati per 
la loro realizzazione; si chie-
dono interventi creditizi per 
lo sviluppo dell'associazioni-
smo tra i dettaglianti. fornen-
dolo delle indlspensabili In 
frastrutture. (E In questo sen-
so e certo significativa la de-
cislone di ieri della Coop Ita
lia di mettere a disposizione 
del gruppi d'acqulsto dei pri-
vatl commercianti il proprio 
grande magazzino di Leinl); 
si rivendica una rapida adozio-
ne dei -• piani commercial! 
previsti dalla legge 426. 

E* in atto quindi una mo
bilitazione unitaria di forze 
consapevoll che la - battaglia 
sui prezzi non si esaurisce 
certo nel controllo dei listini 
nelle botteghe, pur necessario, 
ma si vince solo se si avvia 
una profonda politica rifor-
matrlce. Un movimento matu
re e responsabile, quindi, Im-
pegnato sul fronte del care-
vita che a Torino ha visto, in 
un anno, un aumento comples-
sivo del 10.3% con punte del-
ril,9% nel settore dell'ali-
mentazlone e del 13.2% in 
quello deirabbigliamento. men 
tre ancora nei primi sette 
mesi del '73 l'indice generate 
e lievitato del 6%, con 1'ali-
mentazione che ha gia tocca-
to livello 7.8% in piu. 

In questa situazione viva-
mente apprezzata dai consu 
maton la tempestivita con 
la quale tutta la rete del su-
permercati Coop del Piemon-
te, in applicazione del decre 
te sul blocco, ha ridotto, n-
portandoli. con non lievi sacri-
hci economic:, al livelio ante 
16 luglio. i prezzi di una va-
sta gamma di prodotti di lar
go consumo Ecco alcuni esem 
pi: tonno da 170 a 155- lire 
l'ette. l'olio dl oliva da 580-
1050, rispettivamente per il 
mezzo litro e il Iitro. a 510 
980. il vino da 170 a 140 lire 
il litro. tubetto concentrate 
pomodoro da 140 a 110. il bur
ro di varie marche e diminui-
to di 40 lire il kg. 

Ezio Rondclini 

/^ • 

Un consumatore controlla 1 prezzi della merce 

Una manovra contro I'economia nazionale patrocinata dal capitale pubblico 

MONTEDISON ED ANICIMBOSCANO 
LA PRODUZIONE Dl FERTILIZZANTI 
Soltanto tre mesi fa le aziende denunciavano una situazione di sovraproduzione — I coltiva* 
tori italiani considerati una riserva di caccia.- si pretende di vendere loro a prezzi piu alti che 
airestero pena la cessazione dei rifornimenti — Un nodo della vita politica nazionale 

I/on. Rumor 
riceve la 

Confcommercio 
II presidente del Consiglto. 

on. Rumor, ha ricevuto ieri 
col ministro deU'Induttria De 
Mita il presidente della Con] 
commercio Orlando In una di-
chiaraztone sull'incontro Or
lando parla della necessita di 
« nchiamare la partecipazione 
di tuite le parti sociali» e di 
a mettere a fuoco t grandt 
tempi direttt a dare e/ficien-
za. agli apparati industriale, 
agricolo e commerciale i> Sul 
primo punto c da osservare 
che non risulta the sta stata 
fatta parola degli arresti e de-
nunce dt decine di dettaglian 
ti e dell'tmpumta tacita. per 
conto. dei grossisti e delle in 
dustrie che aumentano i listi-
nt Inoltre. si pub osservare 
che la « partecipazione » e una 
ben misera commedia quando 
il cava del qnverno non pud 
procedere a consultazioni alle 
quali siano presenti tutte le 
componenti sociali della rete 
distributiva: ci riferiamo alia 
Confesercentl e alle Associa
zioni di consumatori organiz-
zati in cooperative. I «grandi 
temi». come pure una corret-
ta applicazione dei decreti sui 
prezzi. non si affrontano real-
mente fino a che prevale ta 
strumentahzzazione di parte 
delle stesse sedi dt potere pub
blico. 

* Dalla noxtra redaiione 
MILANO. 8 

n problema del fertilizzanti, 
vitale per le sorti dell'agTlcol-
tura, e tornate oggi clamoro-
samente alia ribalta dopo che 
I'Associazione e 1'AlIeanza del
le cooperative agricole hanno 
reso pubblica la denuncia dl 
una forte lievitazione dei prez
zi. ottenuta da! mono polio in 
van modi, e dt una dramma-
tlca insufficenza nel riforni
menti. I fertilizzanti sembra-
no essere spariti dal mercato 
interno. Si parla di acqulsti 
a a borsa nera ». 

Ma anche stavolta si hanno 
element! sufficient! per dimo
strare che pure in questo set-
tore. dominate dal monopollo 
Montedison ai quale TANIC-
ENJ si subordina completa-
mente. (tram:t«* 1'esclustva al 
la Federconsorzl) e In atto 
una jolossale quanto impu 
dente speculazione a danno 
dei xmtadini dell'agricoitura 
e del mercato alimentare ita-
liano trlbutario. oggi piu che 
mai. di importazion! dall'esste-
ro Veniamo ai fattL 

Nell'aprile scorso, in sna 
«scheda di documentation* 
economica » della Montedison 
(n. 1 aprile T3. n. ;od:re 
4.10. pag 21) si poteva leg-
gere quanto segue: « ... la sua 
attivita (della Montedison 
n.dr.) nel settore dei fertiliz
zanti e aumentata fino a 
raggiungere una produzione 
pan al 60% del totale na
zionale. "Attualmente tile 
settore industriale. non so.o 
in Italia ma in tutti i jaesi 

II governo si h impegnato a fornirli urgentemente 

Non sono arrivati 
i 25 mila quintali 

a Cagliari 
di farina 

Dalla nostra redazioBe 
CAGLIARI. 8 

II pane continua ad afflui-
re regolarmente nelle riven-
dite di Cagliari e nei comuni 
della provincia La situazione 
oggi s: pud dire normale. no-
nostante che rassociazione 
dei panificatori — presieduta 
da un noto misslno. i'awoca 
te Onnis — non abbia ancora 
ufficialmente revocato la ser-
rata. e parli solo di tregua 

Un fauo e ormai certo. e 
vlcne valutato con soddisfa-
zione dal :povimento demo-
cratico c dalle organ.zzazioni 
sindacali: la decisione di la-
sciare il capoluogo della re
gione senza pane per molti 
gloml da serrata era stata 
proclamata ad oltranza) ed 
un tentativo di gettare la cit
ta nel caos, sono miseramen-
te falliti. grazie soprattutto 
alia tempestiva az:one degli 
stessi lavoratori panettieri. I 
quali hanno declso in una as
sembled plenaria convocata 
dai tre sindacati di sospen-
dere immediatarrente lo scio
pero 

II problema del prezzo del
ta farina tuttavia esiste, e I 
grossi costi del frumento non 
vi e dubbio che colplsoono in 
modo partlcolare le aziende 
artlgiane a conduzlone fa-
mlliare, che poi sono la mag-

gioranza, specie In provincia. 
Psr queste ragioni. le segre-
terie federali del PCI e del 
PSI. rlunite congiuntamente. 
hanno chfesto Tinvio Imme
diate dei 25 mila quintali di 
grano tenero annunciat: dal 
governo centrale (in attesa 
della conoessione di altri 75 
mila quintali). assieme alia 
requisizione delle scorte di 
fanna g:acenti in tutti i ma-
gazzini dell'tsola. nessuno 
escluso La farina deve esse
re quindi venduta ai fornai 
a prezzo politico, owero a 9 
mila lire e non a 13 14.000 al 
quintale. come awiene ora a 
causa della speculazione ed 
anche deU'alto coste dei tra-
sporti 

Busogna anche tener conto 
che altri genen di prima ne-
cessta (come la pasta e 
l'olio) gia mancano in molte 
rivendite dei tre capoluoghi « 
di decine di centri isolani, e 
la responsabilita ricade sugli 
speculateri. i quali vanno con-
ducendo un assurdo gioco al 
rialzo La denuncia viene dal
la Confesercenti. che ha pro-
posto una riunione urgente e 
straordinaria del Consiglio 
regionale e riunionl di tutti 1 
consign comunall dell'Laola 
per arrivare alia costltuzione 
di un fronte comune capace 
di combattere efflcacemente 
11 carovita. 

In questa situazione la 
giunta non pud Ii mi tarsi ad 
una presa di atto: bensl deve 
concordare con I sindacati. le 
organizzaz.oni contadme coo
perative, le associazioni di ca 
tegoria. un concrete piano cu 
emergenza al fine di non far 
mancare I rifornimenti nep-
pure per un'ora La richiesta 
era stata avanzata due setti-
mane fa al presidente della 
Regione dal segretario regio
nale del PCI compagno Mario 
B.rardi e dal capo gruppo co-
munista compagno Andrea 
Raggio. 

La Regione pud adottare 
dei prowedimenti nel settore 
deirapprovTigionamento ester-
no ed interno In tal senso 
saranno presi. entro venerdl, 
i necessari contatti con l mi
nister' competenti e con 
1'AIMA, per senslbilizzarli al
ia partlcolare grave situazio
ne In cui versa la Sardegna 
a causa della sua insularita. 

Entro la mattinata di ve
nerdl. comunque, l'onorevo-
le Glagu, gli assesson inte-
ressati (compreso quello al 
Trasporti) ed I prefetti si In-
contreranno ancora per de-
fini re «le misure piu oppor
tune da adottare anche nel 
quadro del recentl prowedi
menti g<ivernativl 

g. p. 

della CEE, sta attraversando 
una crlsl di sovraproduzione*' 
aggravata dalla inversione di 
tendenza dl alcuni paesi del-
1'Est europeo. del Medio orlen-
te. del Mediterraneo, che da 
tradizionali importatorl, si so
no trasformati in esportato-
ri» Due mesi dopo. il primo 
giugno. a un convegno del-
l'lsma (Assoc:azione interna 
zionale fra produttori di fer
tilizzanti) di cui a l l Sole-24 
Ore i) dava notizia il 2 giu
gno scorso. veniva lamentate 
11 «grave fatten che il CIP 
non aveva ancora aumentato 
i prezzi dei fertilizzanti. fer-
mi secondo l'lsma solo in Ita
lia fra tutti I paesl del MEC. 

«La situazione — hanno 
fatto presente I delegati ita
liani — (secondo il resocon 
to del a Sole-24 Ore») e dive-
nuta talmente pressante e. 
pesante che. ad evitare ulte-
riori e non piu sostenibili per-
dite. si va prospettando la 
chiusura di vari stabilimenti 
e la messa in cassa intezra-
zione degli addetti alle lavo-
razioni Tale eventuallta — 
hanno effermato — potra es 
sere scongiurata solo quain-
ra il CIP avrebbe riviste I 
prezzi Chiaro ricatto! 

n 3 giugno. sempre su «I1 
Sole-24 Ore» che dava noti
zia. tra I'altro di una inter-
peUanza dc sui fertilizzanti. si 
poteva Ieggere: -

vSui mercato nazionale de* 
fertilizzanti... "si sta con-
solidando una preoccupante 
situazione di carenza" con 
tutti i fenomeni che essa 
comporta. Per la pross:ma 
campagna autunnale delle 
semine si prevede una man-
canza di circa 150 mila tonn. 
di anidridesolforica pari ad 
almeno 6-7 milioni di quinta
li di fertilizzanti fosfatici sem-
plici e di fertilizzanti com-
plessi». 

La crisi dl sovraproduzio
ne deU'aprile — secondo la 
scheda Montedison — dfven-
ta a giugno crisi di sottepro-
duzione in previsione del'.'au-
tunno. per mancanza di— am-
dride . fosforica (di cui ENI 
e Montedison sono grand! pro-
duttricl). 

E naturale veniva avanza
ta. sia da parte del dc in-
terpellante. sia da parte di 
un liberate, sia dallAschimici 
la richlesU al CIP di rivede-
re i prezzi. Pochi giomi fa, 
« La Stampa » nelle « Note di 
agricoltura » mentre denunc.a 
il fatto che I fertilizzanti 
scarseggiano, riferendo su un 
convegno deH'indastria chimi-
ca, rileva: 

«E' stato denunciato 1! 
preoccupante fenomeno del-
I'estendersi della esportazio-
ne di fertilizzanti: !a diffe-
renza del prezzi praticati ne-
gli altri paesi rende conve-
niente la vendita su altri 
mercatl, dando vita a feno-
meni di vera e propria "bor
sa nera". Quindi i fertilizzan
ti c'erano in aprile (e In so 
prappiu) evidentemente an
che se in buona parte sono 
staU esportati all'estero e 
altri immagazzlnati In at
tesa di tempi migliori. 
Cid che emerge e che 
t grandi produttori monopoli
stic!, sia Montedison e Anic, 
manovrano da tempo per ot
tenere dal CIP un aumento 
ufflciale dei prezzi lamentan-
do aumentl di matene pri
me (di cui Montedison e 
Anic sono produttori eul stes

si) e —-oyyiamente! — del
ta manddopera ». 

II settore dei fertilizzanti. 
come dlcevamo, e un settore 
dominate dal monopollo Mon
tedison (che copre 11 60% del 
mercato nazionale. contro il 
30% dell'Anic e un restante 
di produttori minorl). A dif-
ferenza del passato. vivente 
Mattei. l'Anic seconda gran
de produttrice. ha perso ogni 
funzione antimonopolistlca e 
sembrano quindi assai lonta-
ni I tempi In cui TENI *.n-
tervenne e spezzd 11 cartello 
monopolistico sui fertilizzan
ti imponendo sensibili ridu-
zioni di prezzo. 

Oggi l'Anic, tramite la Fe-
derconsorzi che ha IVsclusi 
va nella vendita dei fertiliz
zanti, resta complete mente in 
subordlne al monopolio pri-
vato. 

Ma questo a dir poco: in 
effettl l'Anic-ENI. non solo 
asseconda manovre per il rial
zo dei prezzi, ma non si la
scia sfuggire lucrose opera-
zionl con l'estero. esportan-
do fertilizzanti in altri pae
si. per assicurarsi piu vasto 
margine di profitto. Che ;m-
porta se l'agricoltura itaiia-
na rischia un ulteriore oS-
lasso, in una situazione dove 
maggiori sforzl dovrebbero es
sere Indirizzati a potenziame 
le capacita produttive? 

Romolo Galimberti 

La richiesta presentata al ministro del Bilancio 

L'ACI per un controllo 
pieno dello Stato sui 

rifornimenti petroliferi 
Dichiarazioni di Carpi de Rosmini • II pretore di Monfalcone obbliga una societa a 
dare i carburanli • Situazione delle raffinerie: il blocco delle autorizzazioni non basta 

11 presidente deH'ACI ha fat
to presente ieri al ministro del 
Bilancio, on. Antonio Giolilti, la 
necessita di non procedere al-
1'aumento della benzina ma in
vece di rivedere la politica de
gli approvvigionamenti. 

L'avvocato Carpi de Rosmini 
ha bUggento al governo * di stu-
diare un nuovo sistema dell'ap-
provvigionamento del petrolio 
nel nostro paese e fare una 
politica di prezzi meno esposta 
alle manovre del mercato. L'ACI 
ritiene che l'intero fabbisogno 
di petrolio grezzo nel nostro 
paese debba essere acquisito 
attraverso l'ENI che deve atti-
vamente manifestare fin d'ora 
la propria disponibilita per uno 
dei compiti che dovrebbero es-
sergli congeniali. In questo mo
do il nostro paese acquistereb-
be sul mercato internazionale 
una capacita contrattuale che 
oggi non possiede e che, comun
que, e fortemente condizionata 
dalle compagnie multinaziona-

L'Automobil Club ha natural-
mente protestato contro «l'at-
teggiamento delle compagnie pe-
trolifere che con misura pret-
tamente coercitiva hanno fatto 
mancare la benzina proprio nel 
momento dell'esodo delle ferie ». 

L'obbligo della fornitura, in-
sito nella concessione, e stato 
ancora una volta riconosciuto da 
un magistrato. il pretore di 
Monfalcone Finanzer-Flory che 
ha intimato alia societa locale 
di c fornire tutto il carburante 
necessario per il normale lavo
ro del distributore >. Si atlen-
de invece l'intervento delia ma-
gistratura per le denunce pre-
sentate a Bologna ed in altre 
citta dai benzinai aderenti alia 
FAIB. 

Sul blocco delle autorizzazio
ni nelle raffinerie deciso al 
CIPE vengono fornite informa-
zioni che ne mettono in evi-
denza i limiti. Secondo un'inda-
gine del ministero dell'lndustria 
la capacita di raffinazione gia 
autonzzata sarebbe di 261 mi
lioni di tonnellate (e non 238. 
come abbiamo scritto anche 
noi) a fronte di un fabbisogno 
nazionale di 100 milioni. 

I petrolieri hanno scelto 1'lta-
lia come « raffineria d'Europa >. 
con i comspondenti danni eco
nomic!' per le risorse impiegate 
e l'inquinamento. grazie alle a-
gevolazioni fiscali, di prezzo e 
addirittura i contributi dati alia 
speculazione. Un docuniento del 
ministero dell'lndustria tuttavia 
riconosce: 1)' che la utilizza-
zione degli impianti e appena 
al 70 per cento: malgrjdo cio. 
i'ltalia e terza nel mondo a raf-

I gestori 
per una politica 

nazionale 
del petrolio 

La Federazione autonoma ita-
Iiana benzinai aderente alia Con
fesercenti in riferimento alia 
decisione del governo di rivede
re la politica petrol if era . ha 
reso noto che promuovera tut
te le iniziative sindacali. parla-
mentari e anche giudiziarie per 
impedire 1'aumento del prezzo 
della benzina ed il razionamento 
dei carburanti. 

11 problema del rifornimento 
della benzina. a parere della 
Faib. si pud risolvere affrontan-
do una politica nazionale del pe
trolio facendovi partecipare 
quelle forze che hanno sempre 
sostenuto questa linea. I gesto
ri da parte loro proseguiranno 
la battaglia senza giungere al
ia chiusura degli impianti per-
che sono consapevoli che una 
tale soluzione servirebbe solo 
a creare confusione. 

finare petrolio, dopo USA e 
Giappone; 2) la capacita di raf
finazione per abitante e la piu 
alta del mondo; 4) nonostante 
cio, le societa nossono permet-
tersi il lusso di non rifornire 
regolarmente il mercato inter-
no. 

Vi e dunque l'esigenza di pas-
sare dal blocco delle autorizza
zioni ad una revisione totale che 
consenta di riorganizzare su ba-
si diverse 1'industria di raffina
zione in Italia. Cio comporta il 
ritiro di autorizzazioni e la con-
centrazione delle raffinerie. 

L'alternativa all'aumento del 
prezzo. banco di prova del go
verno. prevede il riesame di una 
serie di politiche settorhli: 

1) nuova politica dei traspor
ti. in modo da ridurre 1'incre-
mento dei consumi petroliferi 
mettendo a disposizione dei cit-
tadini piu comodi treni sui per-
corsi interregionali. regionali e 
cittadini; 

2) revisione del prograrnma 
delle autostrade. scartando non 
solo i «doppioni». ma anche 
quelle destinate a rimpiazzare 
collegamenti esistenti che posso-
no essere migliorati dall'ANAS 

(per limitare l'inutile prolifera-
zione di stazionj di vendita): 

3) impostazione di una politi
ca della meccamzzazione agri-
cola, facilitando l'impiego di mo-
tori elettrici (dalle pompe d'ir-
rigazione ai servizi fissi). e ri. 
fornendo direttamentc di carbu
ranti le cooperative contadine 
senza passare per intermedinri; 

4) impiego del gas. piu pulito 
c abbondante. nella piccola in-
dustria sostituendo gli olii com-
bustibili ovunque e conveniente; 

5) concentrazione delle raffi
nerie e dei porti petroliferi 10-
12 localita. in base ad un 
piano nazionale; 

6) completa desolforazione de
gli olii destinati alle central) 
elettriche e ad una serie di al
tri usi oggi fortemente inquinan-
ti: 

7) riesame dei sistemi di ri-
scaldamento delle abitazioni in 
modo da prendere una serie di 
misure tendenti a diminuire la 
spesa e l'inquinamento, 

L'ENI. che finora ha battuto 
la strada delle compagnie mul-
tinazionali. deve divenire uno 
strumento di una possibile nuo
va politica dell'energia. 

Sollecito delle cooperative al ministro 

AIM A: inapplicato 
decreto sui prezzi 

Drammatica mancanza di mangimi minaccia 
ulteriormente la produzione italiana di carni 

II ministro deH'Agricoltura, 
Ferrari Aggradi, e tomato da 
Washington a man! vuote per 
quanto riguarda i rifornimen
ti di mangimi: I'unico impe-
gno preso e quello di riatti-
vare (ma solo fra un mese) 
i contratti fatti in passato per 
i semi e le farine dl sola men
tre di ulteriori forniture. op-
pure di altri cereal I forag-
geri. non si fa nemmeno men-
zione. Cio rientra non solo 
nella strategia statunitense — 
che sta imponendo alia Co-
munita europea condizioni nel 
settore agricolo alimentare 
prima oggetto dl trattatlva 
— ma corrisponde anche al-
1'evolversi della situazione. 
L'on. Ferrari Aggradi si sara 
accorto a Washington che an
che gli Stati Uniti sono un 
paese dove milioni di lavora
tori, pensionati. disoccupati, 
famiglie con molti figli a ca-
rico sono letteralmente assil-
Iati da aumenti del prezzo 
degli alimentari che gaioppa 
al 30% all'anno. La previsione 
per i prossimi mesi. in aggiun-
ta a quanto si e gia verifica-
to. e un rincaro del 20%. 

Attraverso le forniture ali
mentari il capitale terriero. in
dustriale e commerciale USA 
sta ritagliandosi gigantesche 
rendite airinterno e sul mer
cato internazionale. Le richle
ste di forniture italiane. man-
cando di garanzia circa i prez
zi, agevolano 1'aumento della 
rendita negli Stati Uniti a spe-
se del resto del mondo. 

Mentre Ferrari Aggradi era 
a Washington, intanto. i diri
genti dell'Azienda dei merca-
ti agricoli. da lui presieduta. 
rimanevano inertj di fronte al 
decreto del 24 luglio che af-
fida loro il compito di rifor
nire il mercato italiano al di 
fuori della speculazione. Per-
rari Aggradi. come ministro e 

come presidente. ha «dimen-
ticato» di dare indicazioni ai 
suoi funzionari. Una nota del
la presidenza delFAssociazio-
ne cooperative agricole chle
de «al ministro dell'Agricol-
tura la tempestiva emanazio-
ne delle norme necessarie a 
rendere operante 1'articolo 7 
del decreto 24 luglio n. 427 
che estende all'AIMA il po
tere di intervento anche sul 
mercato dei mangimi; ha ri-
chiesto inoltre che l'AIMA 
proweda alFImportazione di 
sufficient! materie prime ne
cessarie alia preparazione dei 
mangimi da assegnare con 
precedenza ai mangimifici 
cooperativi perche possano 
provvedere al rifornimento 
del propri assoclati a prezzi 
non speculativl». 

L'ANCA denuncia 1'esistenza 
dl « una drammatica situazio
ne per i contadini produtto
ri zootecnici. per le coopera
tive e per I gruppi associati 
di allevatori. par I mangimi
fici cooperativi che riforni-
scono migliaia di allevatori 
individual! a causa del forte 
aumento dei prezzi. derivan-
te dalle manovre speculative 
messe In atto dai grandi im-
portatori e dagli Incettatori 
che aoprofittano anche del
la difficile congiuntura del 
mercato internazionale» 

Alcune associazioni di ope
rator! speculativi nel setto
re delle cam! rilevano che or
mai il 56% della came bo-
vina consumata in Italia e 
importata da mercati ove la 
offerta e sempre piu scar-
sa per concludere che «la 
possibillta di agire sui prez
zi e minima». II richiamo 
alle quotazioni internazionali 
non esime dal controllo sul-
la formazione del prezzo. dal-
l'origine fino al consumo. 

Ofinsider 
societa finanziaria 
siderurgica per azioni - sede in roma 

capitals sociale L. 195.000.000.000 
interamente versato 
Iscritta presso il Tribonale di Fona •! n. 213/37 RegisTo So:.ei» 

esercizio 
sociale 

1972-1973 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI FINSIDER 

Venerdl 3 agosto si 6 tenuta presso I'Auditorium dell'I.R.I. 
I'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Societa Finan
ziaria Siderurgica Finsider per Azioni. per I'approvazione del 
bilancio al 30 aprile 1973. 
La relazione del Consiglio di Amministrazione rileva che 
I'andamento della siderurgia nazionale. nel 1972. non ha 
evidenziato quei progressi che erano stati previsti e che 
la positive evoluzione del mercato. sia in Italia che all'estero. 
avrebbe consentito. 
II consumo nazionale di acciaio ha segnato un aumento di 
oltre 2 milioni di tonn.. riportandosi cost sui 20 milioni 
di tonn. (livello gia superato nel 1970): la produzione 
nazionale. pari a 19.8 milioni di tonn., ha segnato una 
espansione di 2.4 milioni di tonn.. in presenza perb di 
capacita produttive che avrebbero consentito ben piu 
elevati traguardi. 
II Gruppo Finsider ha registrato una produzione di 10551.000 
tonn. di acciaio superiore di 1.318.000 tonn. a quella del 
1971, ma ben al disotto dei programmi fiscati in oltre 12 
milioni di tonn., soprattutto a seguito delle agitazionl sin
dacali per il rinnovo del contralto nazionale dei metal-
meccanici. 
Sul piano dei ricavi. I maggiori volumi delle vendite e 
1'aumento dei prezzi. hanno consentito un sensibile svi
luppo del fatturato consolidato del Gruppo, salito a 1.204 
miliardi ( + 10.6%). di cui 293 aU'esportazione. 
II 1972 ha segnato per il Gruppo Finsider un nuovo record 
di investimenti, risultati pari a 549,2 miliardi di cui 4575 
(83 °/o) relativi a realiz2a2ionl nel Mezzogiomo. In partl
colare sono proseguiti i lavori dl potenziamento del Centro 
di Taranto ad una capacita di 103 milioni di tonn. 
L'esercizlo evidenzia una perdita di Lire 680.349.114, contro 
un utile dl Lire 677.126.820 del 1971. 

Prevision! piu favorevoli vengono avanzate per i l 1973, 
nonostante che le agitazioni sindacali si siano protratte 
fino a tutto i l primo trimestre. sempre che, alia ripresa del 
mercato tuttora in atto. si accompagni una adeguata utiliz* 
zazione delle nuove capacita. 
Sulla relazione si e aperto un ampio dibattito degli azionisti 
ai quali hanno esaurientemente risposto il Presidente Cav. 
del Lavoro Prof. Ernesto Manuelli e TAmmlnistratore Dele-
gato e Direttore Generate Cav. del Lavoro Dott. Alberto 
Capanna. 
L'Assemblea ha quindi approvato all'unanimita il bilancio 
deliberando: 
a) i'utilizzazione del residuo util i 'degli esercizi precedent!, 

pari a Lire 699.185.596. a copertura della perdita del-
I'esercizio ed il rinvio a nuovo del rimanente utile dl 
Lire 18 836.482; 

b) I'assorbimento della Riserva * Saldi attivi per congua-
glio monetario • pari a Lire 19.368.142.135 per la costi-
tuzione di un « Fondo per minusvalenze partecipazioni » 
di pari importo; .< 

c) il rinnovo della convertibilita delle obbligazioni Finsider 
5 3 0 % 1963/83 scaduto il 31 maggio 1973, fino al 31 
maggio 1978. 

L'Assemblea ha successivamente proweduto a norma degli 
Articoli 2401 e 2398 C.C. alia integrazione del Collegio 
Sindacale. che risulta cosl composto: dott. Aldo Serangeli. 
Presidente; dott, Italo Derencln, prof. Gioacchino O'lppolito, 
prof. Nestore Narduzzl, dott. Mario Schiavone, Sindaci Effet-
t iv l ; dott. Domenico Bernard!, rag. Franco Cocchl, Sindaci 
Supplenti. 

L -̂_ no Ac-It ' * » • • "* i \^llStSJti''Zhit-t. r , . ; i . .--i C a£ntCr-^a}i .uf ^ « j * V^Villkt*?^.««--J- ''-Vc4.£ ^V.VwOSJtAt'-.'^'i'wJLtto'-iitit' -w .*J*«;Jk- «-j»4il.\--*!UJ>rI-»L"ilv"««a3i*viii-»tf * -. *r * ». 
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UCCISO DALLE ESALAZIONI VELENOSE IN UNO STABIUMENTO CHIM1C0 PI AUGUSTA 

IL TIROCINIO E COSTATO LA VITA 
al giovane in attesa di assunzione 

Addetto ai lavori piu pericolosi mentre seguiva il corso di apprendistato — La paga gli veniva ancora data dal ministero: 1200 lire al giorno 
Proprio il giorno prima era rimasto intossicato con altri mentre ripuliva le vasche senza respiratore — La speranza d'essere assunto 
lo fece tacere — « Non respiro... Stavolta muoio...» — Nessun servizio di soccorso — Sciopero di ventiquattr'ore e una duplice inchiesta 

I Comuni hanno denunciato tre industrie 

Persino il fieno 
e inquinato 

nella Val di Susa 
Difticolta per il bestiame - Ortaggi da buttare • Le firme di 1300 cittadlnl 
Non ancora rinnovata I'autorizzazione per gli scarichi delta Montedison 

Nostro servizio 
AUGUSTA. 8 

23 anni, sposato, padre di una bambina e morlo intossicato dal gas veneflcl sprigionatisi da un serbatoio che gli ave-
vano ordinato di ripulire, alia Liquichimica di Augusta, un'ln dustrla che si occupa della lavorazione delle paraffine e degli 
alcool. II giovane Salvatore Suma, di Avola, stava completan do il corso di tirocinio pratico per conto del CIAPI, in attesa, 
di sostenere gli esami finali per poter essere eventualmente assunto come operaio dalla stessa Liquichimica. La vittima di, 
questo ennesimo omicidio bianco aveva frcquentato i cprsi per la qualificazione professionale organizAiti dal CIAPI di Priolo,' 
su patrocinio del ministero dal Lavoro e su richiesta della Liquichimica che aveva lamentato carenze di personale specia-

lizzato. II Suma dunque, co
me tanti altri giovani disoc-
cupati della zona, aveva fre-
quentato corsi teorlci ed ora 
era passato al tirocinio pra
tico in fabbrica con una paga 
di 1.200 lire al giorno, che 
gli veniva per6 corrisposta 
non dalla Liquichimica, ma 
direttamente dal Ministero del 
lavoro a titolo di sussidio di 
disoccupazione. 

Nessun obbligo di lavoro, 
percio, nei confronti dell'indu-
stria ma anzi l'obbligo da par-

Nuovo processo 
ai «cacciatori 
degli indios » 

IBAGUE (Colombia) 8 
Saranno nuovamente pro-

cessati nove colombiani. 
tutti bianchi, 1 quali furo-
no assolti dall'accusa di 
aver ucciso 16 indios: la 
giuria aveva accolto la 
tesi della difesa secondo 
la quale gli imputati « non 
sapevano che uccidere in
dios fosse illegalen. 

L'eccidio degli indigent, 
appartenenti alia tribu Cui-
ba, avvenne sei mesj fa in 
un allevamento di bestia
me situato in una zona iso-
lata. vicino al confine con 
il Venezuela. Gli indios. fra 
cui numerose donne e bam
bini, furono invitati a un 
banchetto natalizio e furo
no quindi massacrati « co
me parte dei divertimenti 
natalizi». 

Lo scandalo suscitato nel-
l'opinione pubblica dal pri-
mo verdetto ha indetto le 
autorita di Bogota a far 
celebrare un altro proces
so. il cui inizio e previsto 
per il prossimo 28 agosto. 

AII'Europa 
record 
di incident! 

NEW YORK. 8 
Oltre 250.000 persone so-

no morte e 7 milioni e 
mezzo sono rimaste ferite. 
in tutto il mondo, nel 1971, 
in incidenti del traffico. Lo 
riferisce un rapporto del-
l'ONU in cui si precisa che 
il 45 per cento degli inci
denti mortali sono awenu-
ti in Europa. 11 28 per cen
to nel Nord America e il 
27 per cento in altre parti 
del mondo. 

Secondo tale rapporto il 
costo economico degli inci
denti stradali negli Stati 
Uniti nel 1970. e stato va-
lutato a 13.600 milioni di 
dollari. 

Spray di rose 
sul pesce 
in vendita 

AGRIGENTO. 8 
Un pescivendolo di Agri-

gento, Settimio Alaimo, di 
54 anni. e stato denunciato 
dai vigili sanitari del co-
raune per avere spruzzato 
insetticida sul pesce in ven
dita nel suo negozio. L'uo-
mo si e giustificato dicen-
do che cosi teneva Iontane 
le mosche ed ha aggiunto 
che affinche sul pesce non 
restasse un odore sgradevo-
le. usava eselusivamente in-
setticidi « spray » profuma-
ti di rose o di viole. 

I pesci messi in vendita 
nel negozio di Alaimo. in 
via Manzoni, nel centre del
la citta. sono stati seque-
strati per essere analizzati 
dagli esperti del laborato
ry di igiene e profilassi. 

Per ogni gol 
un pugno 
alia moglie 

LIMA. 8 
Una donna che si lir-

ma soltanto * Maria » ha 
scritto a un quotidiano di 
Lima Iamentandosi perche 
il marito la picchia ogni 
volta che la nazion-ale <1i 
calcio peruviana perde una 
partita: • Piglio uno sciaf 
fo per ogni gol segnato 
contro la squadra peru
viana — scrive Maria — 
tutto quello che posso fa
re e mginocchiarmi e pre
pare che vtneano Dome 
nica scorsa il Cile ha bat-
tuto il Peril (2 a 0) e 
mio marito e tomato a 
casa come un matte: mi 
ha col pi to due volte Sa
rd contenta se mio mari
to si trovasse un'amante. 
Cosi potrebbe prendersi 
lei gli schiaffi» 

te dei dirigenti della Liqui
chimica di mettere tutti i 
giovani del corso nelle mlglio-
ri condizioni possibili per as-
sistere al lavoro degli operai 
specializzati in maniera da 
apprendere le varie tecniche 
per le fasi di lavorazione dei 
prodotti dello stabilimento. 

Ben diversa dalle Indica-
zioni teoriche la realta in cui 
il Suma e I suoi compagni di 
corso erano costrettl a rr.uo-
versi tra gli impianti chimici 
dello stabilimento: venlvano 
addettl soprattutto ai lavori 
piu umili e piu pericolosi co
me, ad esempio, la ripulitura 
delle vasche e del pozzetti 
degli acidi e delle altre so-
stanze chimiche e non veniva 
loro fornita la regolamentare 
maschera-respiratore. Rifiutar-
si di eseguire il lavoro, avreb-
be del resto significato una 
nota di demerito che avrebbe 
compromesso gli esami finali 
e quindi l'assunzione alia fine 
del corso. 

Proprio qualche tempo pri
ma del mortale incidente di 
leri, lo stesso Salvatore Su
ma. assieme ad un compagno, 
era stato costretto ad eseguire 
un lavoro di ripulitura in una 
« zona acida » e. mancando co
me al solito i necessari re-
spiratori, i due erano stati 
colpiti da una forma di tos-
sicosi e si era reso necessario 
il ricovero nell'infermeria del
lo stabilimento dove erano 
stati «curati» con un litro 
di latte a testa e rimandati 
a casa. L'indomani di nuovo 
al lavoro, dato che i corsisti 
del CIAPI non godono di alcu-
na forma di assistenza medica. 

Le circostanze esatte della 
morte del giovane apprendi-
sta non sono state ancora del 
tutto chiarite, ma esistono gia 
una serie di fatti accertati che 
non lasciano dubbi sull'esisten-
za di pesanti responsabilita da 
parte dei dirigenti dell'indu-
stria di Augusta. 

Ed ecco come e stata rico-
struita la tragedia di ieri da 
alcuni compagni di lavoro di 
Salvatore Suma. gli stessi che 
lo hanno soccorso e che han
no dato l'allarme. II giovane 
aveva avuto l'incarico di svol-
gere uno dei soliti lavori di 
ripulitura delle vasche e an-
che questa volta non gli era 
stato fornito il respiratore. 

La vasca da ripulire si tro-
vava in una zona che era vi-
cina ad una grossa autobotte 
da cui veniva scaricato acido 
solforico ed i vapori dell'acido 
venivano trasportati dal ven-
to proprio in direzione del po-
sto dove si trovava il Suma. 
Ad un certo punto. alcuni com
pagni del giovane che passa-
vano vicino aH'autobotte, vi-
dero da lontano il Suma che 
si appoggiava con le braccia 
ad una cassetta di legno e fa-
ceva un segno con la mano de-
stra. aSembrava che ci voles-
se salutare — hanno detto — 
ed in primo momento abbia-
mo risposto al saluto; poi pe-
ro abbiamo visto Salvatore 
poggiare la testa sulla cassetta 
e ci siamo resi conto che 
qualcosa non andava. Siamo 
corsi verso di lui e lo abbia
mo trovato a terra, con la ca-
micia strappata. le mani che 
tentavano disperatamente di 
massaggiare la gola. il colore 
del suo corpo diventava nero 
sotto I nostri occhi». 

«Non respiro — ha farfu-
gliato Salvatore Suma in un 
ultimo rantolo — questa volta 
muoio ». 

E* stato dato l'allarme ed e 
giunta sul posto un'autoam-
bulanza. Non e'era il medico; 
solo un infermiere e due bom-
bole d'ossigeno per la respi-
razione forzata. Pinita la pri
ma bombola. non e stato pos-
sibile mettere in funzione la 
seconda perche nessuno e riu-
scito ad aprirla; ci voleva un 
cacciative e non e'era a por 
tata di mano. A questo punto 
il Suma e stato cancato a 
bordo del'autoambulanza e 
trasportato all'ospedale di Au
gusta. I sanitari di turno non 
hanno potuto fare altro che 
constatame la morte. 

Una storia drammatica. pur-
troppo esemplare: un at to di 
accusa vioiento contro gli omi-
cidi bianchi. contro lo sfrut-
tamento della mano d'opera 
giovanile, contro l'assoluta ca-
renza di strutture samtarie ed 
antinfortunistiche di Industrie 
che osano autodefinirsi alia 
avanguardia nel loro settore. 
Adesso il cadavere di Salvato
re Suma si trova nell'obitorio 
del cimitero di Augusta a di-
sposiziorte dell'autorita g'udi-
ziana. per la penzia necro-
scopica d: nto. II magistrato 
ha gia disposto che venga ef-
fettuata un*:nchiesta tecnica 
che affianchera- quella giudi-
ziaria per stabilire con esat-
tezza le responsabilita della 
morte del giovane. 

Immediata la reazione de
gli operai della Liquichimi
ca: hanno sospeso il lavoro ed 
i sindacati hanno proclamato 
uno sciopero di 24 ore in tutti 
i reparti dello sUbllimento 
con spegniraento del fomi e 
blocco totale della produzio-
ne. Verranno sottoposte alia 
direzione della Liquichimica 
delle richieste per la crea-
zione immediata di un effi-
cace servizio di sicurezza pre-
ventivo. 

1 . S. 

Dati statistic! della situazione negli USA . 

Meno crimini in citta 
aumentano in campagna 

ii fenomeno perche la gente tende ormai ad 
abitare fuori delle aree urbane 

WASHINGTON, 8 
I crimini violenti commessi 

negli Stati Uniti sono aumentati 
lo scorso anno del due per cento 
sebbene il totale dei crimini gra-
vi (die comprendono anclie i 
violenti) sia diminuito del due 
per cento, la prima diminuzione 
registrnla negli Stati Uniti negli 
ultimi 17 anni. 

Questi dati sono contenuti nel 
rapporto annuale sulla crimina
lita redatto dal «Federal Bu
reau of Investigation» (FBI) e 
reso noto oggi dal Ministro del
la giustizia Elliott Richardson. 
Nel 1971 i crimini gravi erano 
aumentati del sette per cento. 

Considerando i crimini gravi 
nella loro globalita. il rapporto 
indica che 94 erandi citta ame-
ricane hanno registrato una di
minuzione della criminalita con
tro le 54 del 1971. Dal rapporto 
emerge perd che mentre nelle 
aree urbane si e avuta una 

diminuzione la criminalita e au-
mentata del due per cento nelle 
zone suburbane e del quattro 
per cento nelle zone rurali. Cio 
riflette una tendenza generale 
della popolazione ad allontanarsi 
dai centri urbani. 

II rischio di essere vittima di 
un crimine grave — sottolinea 
il rapporto — e aumentato nel 
1972 dell'uno per cento, e i casi 
sono 398 ogni centomila abitanti. 
II rischio di essere vittima di 
un crimine contro la proprieta 
e invece diminuito del tre per 
cento ed i casi sono 2.432 ogni 
centomila abitanti, 

Altri dati forniti dal rapporto 
sono: 

— Nel 1972 gli arresti per vio-
lazione delle leggi sugli stupefa-
centi sono aumentati del sette 
per cento rispetto al 1971. 

- Nel 1972 112 poliziotti sono 
rimasti uccisi a causa di azioni 
criminal! (126 nel 1971). 

TUTTI ALLO STADIO ITESTIMONI DI JEOVA KL"S£r3rtt2 £ 
ha ospltato oltre quarantamila persone non per una partita di calcio, ma per un raduno religioso Indetto dai tesiimoni di 
Jeova. Alia manifestazione hanno preso parte persone proven! enti da ogni angolo d'ltalia e 35 rappresentanze estere. Sta-
mane, I testimoni di Jeova (che si sono accampati in una specie di tendopoli nei pressi del villaggio Olimpico) asslsteranno, 
sempre alio stadio Flaminio, ad uno spettacolo teatrale. 

Clamoroso furto d'arte a Lucca 

RUBAT0 DALLA PINAC0TECA 
UN CAP0LAV0R0 DEL '500 

E' I'opera d'un incisore fiammingo — Assalti in banca dopo 
quello al treno — Una banda paramilitare organizzata ? 

Dal nostro inviato 
LUCCA, 8. 

Un'altra tegola e caduta 
sulla testa degli investigatorl 
impegnati nella caccia agli as-
salitori del treno e ai rapi-
natori che solo poche ore piu 
tardi hanno assalito una ban
ca a Forte dei Marmi. Dalla 
Pinacoteca del Palazzo della 
Prefettura (dove ha sede an-
che ramministrazione provin-
ciale e il comando dei caxabi-
nieri) nella centralissima piaz
za Napoleone, e stato rubato 
un prezioso dipinto del '500 
il cui valore, secondo gli 
esperti, si aggira intorno ai 
40 milioni. 

Si tratta di un'opera del 
pittore e incisore belga Paul 
Bril, nato nel 1554 e morto nel 
1626.11 dipinto a olio su rame 
raffigurante la a Fuga in Egit-
to» della grande2za di 20x24 
si trovava esposto in una sala 
della Pinacoteca che accoglie 
numerose sculture e dipinti di 
varie epoche e scuole. fra I 
quali anche un Tintoretto. II 
furto e stato scoperto stama-
ni da un usciere al momento 
dell'apertura delle sale, il cui 
ingresso e situato nel cortile 
degli Svizzeri. II Iadro (o I la-
dri) avevano staccato la pit-
tura. lasciando la cornice ap-
pesa al muro. II guardiano ha 
informato subito i carabinie-
n e la polizia. Si e quindi 
proweduto ad effettuare un 
controllo per costatare se i 
Iadri, oltre al dipinto del Bril. 
avevano rubato anche altre 
opere. Fortunatamente non 
mancava altro. 

In questi gioml la Pinaco
teca e meta di numerosi tu-
risti stranieri e italiani che 
dalla Versilia si spingono al-
l'intemo per visitare muse! e 
chiese. Niente di piii facile 
che il Iadro (o i Iadri) abbia 

agito confuso tra i vlsitatorl. 
Pub darsi che si tratti di un 
furto compiuto da un *ama-
tore » rimasto colplto dall'ope-
ra deirartlsta belga, ma gli 
inquirenti ritengono che la 
sparizione sia opera di Iadri 
che hanno agito su acommls-
sione ». 

Comunque si tratta di un 
altro colpo al nostro patrimo-
nio artistico. Altro furto che 
va ad aggiungersi al lungo 
elenco delle opere rubate nel 
nostro paese. 

a Nei primi mesi del 1972 
sono state rubate 1598 opere 
— dice uno degli investigato
rl — a cominciare dai cande-
labrt per finire con 1 quadri 
del Tiziano. La causa df que
sta situazione e l'assurda scar-
sezza di personale adibito alia 
conservazione e alia difesa del 
patrimonio artistico italiano 
affidato a 95 archeologi. 92 
storici d'arte e 58 tecnici. 
L'ltalia conta 30 mila chiese. 
60 mila edifici religiosi e 200 
musei di stato e altri regio
nal! e locali! Un assurdo se si 
pensa che il Metropolitan di 
New York ha uno staff di 180 
persone ». 

Gli uomini della questura e 
carabinieri sono impegnati in 
tutta la Lucchesla e la Ver
silia nella caccia agli assail-
tori del treno Pisa-Aulla e ai 
rapinatori dell'agenzia della 
Cassa di Risparmio di Forte 
dei Marmi. dove due bandit! 
si sono impadroniti di 12 mi
lioni. sparando anche un col
po di mitra. Non bastasse, 
proprio stamane un altro col
po ad Avenza, in Lunigiana: 
due banditi hanno assaltato la 
niiale della Cassa di Rispar
mio. Per il momento polizia 
e carabinieri brancolano nel 
buk), le Indagini per identifl-
care i responsabili del clamo

roso assalto al treno che ha 
fruttato loro 47 milioni in con-
tanti e 6 milioni in assegni cir-
colari si svolgono in vari am
bient! non esclusi quellt fre-
quentati da elementi che gra-
vitano attorno alle organizza-
zioni di estrema destra. 

L'ipotesi che in Toscana e 
in Umbria agiscano divers! 
gruppi o a commandos » com-
posti da Individui legatl in 
qualche modo al sottobosco 
dell'estremismo fascista gia 
avanzata per il caso Rossini, 
sembra avere una certa con-
sistenza dopo le ultirae cla-
morose imprese banditescbe. 
Anche tra gli stessi inquiren
ti l'ipotesi non viene scartata. 
Anzi... tin questi ultimi tem
pt — mi dice uno degli in
quirenti che si occupa delle 
indagini per l'assalto al tre
no — si sono verificali troppi 
episodi di banditismo. Un fe
nomeno pressochi sconosciulo 
da queste parti.- Non credo 
che si possa addossare la re
sponsabilita ai pastori sardi 
che in questi anni si sono tra-
sferiti in Umbria e in To
scana. Penso invece che -do-
vremmo prendere in esame 
altre ipotesi e doe che tutti 
questi assalti contro istituti 
di credito, portavalori e ora 
anche al treno siano opera di 
gruppi bene affialati e orga-
nizzati di tipo paramilitare 
con individui decisi a perse-
guire uno scopo ben preciso: 
quello di reperire fondi. Pino 
al 1969-1970 i rapinatori dopo 
un colpo, due, al massimo tre, 
sparivano dalla circolazione. 
si godevano le vacanze. Oggi, 
invece, e'e la ricerca dispe-
rata del denaro. Perche'? Mot
to probabilmente questi grup
pi sono rimasti all'asciutto». 

Giorgio Sgherri 

A San Marino per il delitto di Bocca Trabaria 

L'ASSASSINIO NELL'AUTO 
SCATENA ANCORA LA PAURA 

Si temono altri « regolamenti di conti » — Le ultime ore 
di Bruno Silvagni nel racconto di un gruppo di amici 

Scossa di 
terremoto 

fra Campania 
e Calabria 

NAPOLI, 8. 
Una scossa di terremoto e 

stata awertita oggi pomerig-
glo In divers! centri della 
Campania e della Calabria: a 
Castellammare di Stabia, a 
Battipaglia, a Eboli e In altri 
centri piu prossimi al confine 
calabro, dove la scossa e stata 
sentita con maggiore Intensita. 
si sono avute scene di panico. 
La gente e uscita di casa, e 
restata a lungo fuori. lmpau-
rita. Tuttavia non sembrano 
esservi stati danni gravi ne 
a persone ne a cose. ,-
' II fenomeno e stato chiara-

mente registrato dai sismo-
grafl dell'istituto di fisica ter-
restre di Napoli alle ore 16.36: 
I'epicentro e stato localizzato 
a 120 km. da Napoli in dire
zione sud-est. L'intensita della 
scossa nella zona epicentrale, 
identificabile ai confini tra la 
Campania e la Calabria, e 
stata del 6° grado della scala 
Mercalli (molto forte con ca
duta di oggetti. calcinaccl e 
leggere lesioni negli edifici). 
A Napoli l'intensita e stata 
del 3° grado (leggera, awer
tita da numerose persone). II 
centra abitato della Campania 
ove la scossa e stata awertita 
con maggiore intensita e Bat
tipaglia. 

• SAN MARINO, 8. 
La paura e tornata a Sao 

Marino, dove a breve scaden-
za si attendono risultati for-
se decisivi nell'indagine rela-
tiva al rapimento del dott. 
Italo Rossini e della figlia 
Rossella. La paura e conse-
guenza del delitto di Bocca 
Trabaria, dove un uomo e 
stato bruciato neU'auto inte-
stata al ventottenne Bruno Sil
vagni, di Sassofeltrio iscritto 
al MSI, ma considerato un gio
vane pacifico. Nonostante gli 
investigatorl, infatti, affermi-
no che tra questo fatto ed 
il a caso Rossini > non vi sono, 
probabilmente, collegamenti, 
e'e chi a questa versione non 
crede e teme di dover contare 
altri morti. 

a Non e'e nessun legame, al-
meno per quanto mi riguarda 
e fino a questo momento — 
ha detto stamani il commis-
sarto della legge, dott. Fran
cesco Viroll — tra il morto di 
Bocca Trabaria e il caso Ros
sini; Sono andato ieri a No-
vafeltria solamente per cono-
scere il Sostituto procuratore 
della Repubblica di Perugia, 
dott. ArioU. 
- La giustificazione del magi
strato sammarinese non appa-
re perb convincente, anche 
perche il superlavoro al qua
le e sottoposto non deve la-
sciargll molto tempo per le 
visite di cortesia. 

II dott. Viroli ha lavorato 
fino a tarda notte. Interrogan-
do nuovamente il pastore sar-
do Francesco Loi, residente da 
anni a San Leo (Pesaro) e 
rinchiuso nel carcere di San 
Marino quale testimone reti-
cente. « Llio interrogato — ha 
detto il commissario della leg
ge — ma l'uomo continua a ne-

gare. Contavo di giungere a 
definire la sua posizione, ma 
per ora ml sono limitato a 
riconfermare il fermo di po
lizia (che il codice sammari
nese prevede a tempo prati-
camente illlmltato) con le stes-
se accuse. 

Oggi lo Interrogherfc anco
ra e poi vedremo. Comunque 
— ha concluso il magistrato 
— le indagini sono a buon pun
to e spero che tra un giorno 
o due potremo flnalmente re-
gistrare quel risultato clamo
roso che tutti auspicbiamo ». 

Hanno lavorato tutta la not
te anche i carabinieri. Si de
ve innanzi tutto dare un nome 
alia vittima di Bocca Traba
ria. Da piii parti — e proba
bilmente con ragione — si vuo-
le Identificare in quel poverl 
rest! Bruno Silvagni, l'autista 
sparito da casa domenica se
ra. Ma tutte le ipotesi sono 
valide, anche quella di un 
nuovo rapimento (non certa-
mente per scopo di estorsione, 
perche la • famiglia Silvagni 
conduce una vita quanto mai 
dura) e quella deH'uccisione 
di qualche altro sulla vettura 
del pesarese. 

Sul movimentl del Silvagni 
la sera di domenica, 5 agosto 
(come si ricordera. la sua 
«1100 9 venne ritrovata anco
ra In fiamme verso le 9 della 
mattina sucoessiva) si e appre-
so un particolare che potreb
be avere una certa importan-
za ai fini delle indagini. Il 
giovane, infatti, verso le 22 
di domenica disse ad un grup
po dl amici di doversi recare 
a Cattolica, cioe In direzione 
diametralmente opposta al 
passo di Bocca Trabaria. E in 
direzione di Cattolica e sta
to visto appunto partire. 

ALTRI TRE DETENUTI HANNO TENTATO IL SUICIDIO NELLA PRIGIONE DI AVEZZANO 

Atmosfera d'angoscia nelle carceri dopo la repressione 
Colti dalla disperazione alia notizia che erano stati incriroinati per la rivolta dei giorni scorsi - Oscuro episodio a Bologna: in coma dopo una lite in cella 

L'AQUILA, 8 
Tre detenutl, come gia al

tri la settimana scorsa, han
no tentato il suicidio nel car-
cere di San Nicola di Avez-
zano. Si tratta di tre dei 19 
colpiti da ordine di cattura 
per i danoeggiamenU avve-
nutl durante la « rivolta» dei 
giomi scorsi. 

II primo. un romano, si « 
passata attorno al collo una 
fune improwisata con len-
zuola e coperte. I compagni 
lo hanno salvato quando gia 
penzolava dal soffitto. Un se
condo detenuto si e tagliuz-
zato un avambraccio. con 
frammentl dl vetro trovatl 
sul pavimento. II terzo de
tenuto, un napoletano, che 
si trovava gia In cella dl iso-
lamento, e riuscito ad afferra-
re la lampadina elettrica dal 

soffitto. Ilia frantumata ed 
ha ingoiato i frammenti: lo 
uomo si trova ricoverato nel 
carcere di Avezzano in osser-
vazione. 

NeU'edificio carcerario per-
mane un clima di tensione 
notevole, dopo Temissione da 
parte della magistratura de
gli ultimi ordinl dl cattura, 
che sono dl ieri. Tra le mu-
ra, vi sono forti contingent! 
di agenti di PJS. e carabinie
ri in stato di allarme, pronti 
ad intervenire. La situazione 
e sotto il costante controllo 
dei maglstratl della procura 
generale dell'Aquila e della 
procura dl Avezzano. II ca-
pitano MaAtrofini, della com-
pagnia carabinieri di Avezza
no, e da oltre due giorni nel-
Tedlficio carcerario, dove si 
sono recatl anche il »oaUtu-

to procuratore generate Sam-
benedetto, il procuratore Pan-
sini e il sostituto Piccioli, 
che hanno avuto numerosi 
colloqui con 1 detenutl, i qua
il si proclamano irmocentl 
circa le accuse di aver deva-
stato un'ala del carcere. 

Nei prossimi giomi, o for-
se anche oggi. dovrebbero l-
nlziare Invece gli Interroga
tor! veil e proprl del 19 car-

ceratl ritenuti i « capi-rivolta ». • • • . 
• BOLOGNA, 8 

Oscuro episodio ' nel carce
re di Bologna. Un detenuto 
e stato ricoverato airospeda-
le in coma: sembra sia ri
masto ferito durante una li
te con un altro detenuto. 

SI tratta del clnquanteiwie 
Clro Vlllanl, rinchiuso nel 
carcere giudltlario dl San 

Giovanni in Monte dl Bolo
gna. Secondo notlzie fram 
mentarie sarebbe stato rico
verato nel reparto rianima-
zione deU'Ospedale Santa 
Orsola in stato di coma con 
sospetto trauma cranteo. 

II medico del carcere dot-
tor Di Donate ne ha ordina
to il trasferimento in ospeda-
le dopo che Vlllanl era sve-
nuto mentre, su sua richie
sta. gli veniva fatta cambla-
re cella. A determinare lo 
svenimento pare sia stata, 
questa la tesi piu verosimile, 
una lesione interna che 11 de
tenuto si sarebbe procurato 
in seguito ad una caduta pro-
vocata da un altro recluso 
con cui lo stesso Vlllanl era 
venuto alle mani. 

La ricostruzlone fatta del-
l'episodlo e ora all'attenzlo-

ne del sostituto procuratore 
della Repubblica presso il 
Tribunaie di Bologna dott 
Capponi. 

MILANO. 8 
. La protesta delle guardie 
carcerarie di San Vittore e 
rientmta e da oggi esse con-
sumano regolarmente 11 ran-
cio alia mensa del carcere ed 
escono in libera uscita. Que
sto In seguito alle asslcura-
zioni che sarebbero state da
te dal dlrettore del carcere, 
dott. Santamaria, dl Interes-
sare 11 ministro dl Grazia e 
Giustizia. 

Del resto al ministero e 
stata inviata una lettera-do-
cumento nella quale le guar
die carcerarie di San Vittore 
denunciano le loro gravi con
dizioni dl vita e dl lavoro ed 

avanzano le loro richieste. 
Come abbiamo scritto ieri 

le guardie carcerarie denun
ciano la estrema carenza di 
personale che comporta tur-
ni estenuanti, 11 salto di qua
si tutti i giomi di riposo, un 
gran numero di ore straor-
dinarie che vengono pagate 
alia incredibile cifra di 78 li
re, 1'impossibilita per mol-
tlssiml di fare le ferie nei 
period! desiderati. 

Le richieste avanzate sono 
quelle di un adeguato aumen-
to del personale in modo da 
garantlre 1 giusti riposi, le 
ferie, una diminuzione mas-
slccla degli straordinari. Inol-
tre le guardie carcerarie han
no richieste un glusto paga-
mento delle ore straordlna-
rie e un adeguato aumento 
della paga. 

Dalla nostra redazione 
TORINO. 8 

L'agrlcoltura e la situazio
ne idrica di una vasta zona 
della bassa Valle di Susa, so
no in grave pericolo a causa 
degli inquinamenti prodotti 
da alcune industrie ivl di
slocate. Molti comuni della 
valle sono in allarme; le po-
polazloni non nascondono 
preoccupazione e paura. 

Da cio la denuncia presen-
tata da un gruppo di ammi-
nistrazionl comunali valsu-
sine al Pretore di Susa dott. 
Jacovacci nei confronti di tre 
industrie locali: le Acciaierie 
Alpine di Borgone, le Acciai
erie Assasi di Susa e le Tra-
filerie Cravetto di Bruzolo. 

La denuncia 6 stata firma-
ta non soltanto dai comuni 
in cui hanno sede le tre fab-
briche, ma anche da quelll 
dl Villarfocchiardo, San Gior
gio, e San Didero, raggiuntl 
anch'essi dalle acque inqui-
nate provenienti dalle zone 
delle tre industrie denunciate. 

Inoltre, 1'esposto al magi
strato e stato sottoscritto da 
1300 cittadlnl della zona. Al
ia denuncia e stata allegata 
una dettagliata documentazio-
ne. Si tratta di un impressio-
nante dossier da cui risul-
ta la gravissima e pericolosa 
situazione in atto. 

Vastissime -colture grave-
mente ' contaminate; ortaggi 
che non crescono piu o che 
dopo la difficile maturazione, 
devono essere gettati in quan
to non piu commestibili; fle-
no rifiutato dai bovini; pro-
duzione vinicola in netta di
minuzione, molti vigneti dl-
strutti daH'inquinamento. Vi 
e poi, particolarmente preoc-
cupante. la situazione idri
ca che rende sempre piu pe-
rlcoloso l'uso dell'acqua da 
parte degli utenti. 

Nel comune di Borgone, in 
particolare, essendo la loca-
lita ancora priva dl acque-
dotto, gli abitanti sono co
strettl a compare l'acqua di
rettamente dal sottosuolo, for-
temente inquinato. 
• Nel dossier allegato alia de
nuncia e tra l'altro sottoli-
neato come le sostanze no-
cive emesse dalle industrie 
minacciano in permanenza la 
valle a causa di una partico
larmente sfavorevole situazio
ne dei venti che poco o nul
la contribuisce al naturale 
dissolvimento dei fumi ve-
lenosi. < 

Va notato che a convali-
dare l'opportunita della de
nuncia finalmente presenta-. 
ta vi sono le precedenti nu
merose richieste avanzate piu 
volte dalle varie amministra-
zioni comunali, tendenti a 
far applicare dalle industrie 
adeguati impianti di depura-
zione. Richieste che tuttavia 
mai sono state accolte dai 
dirigenti industrial! a cui 
erano indirizzate. Vi e quin
di da augurarsi che ora, lo 
intervento della magistratura 
sblocchi la grave situazione. 

n. f. 

Dal nostro inviato 
LTVORNO, 8 

II comandante della Capi-
taneria di porta di Livorno, 
col. Ottorino Marghigiam, 
non ha ancora rinnovato — 
contrariamente a quanto ha 
scritto stamane un quotidia
no di Torino — I'autorizza
zione alia Montedison per 
scaricare nel mar Tirreno l 
«fanghi rossi», cioe i re-
siduati della lavorazione del 
biossito di titanio dello sta
bilimento del Casone a Scar-
lino. 11 col. Marghigiani quan
do ha appreso la notizia e 
caduto letteralmente dalle 
nuvole. «E* priva di ogni 
fondamento — ci ha dichia-
rato — come lei sa io in-
tendevo sciogliere le mie ri-
serve solo quest'oggi a mez-
zogiomo, ma ho ritenuto op-
portuno, trattandosi di un 
problema estremamente deli
cate, di attende ulterion 
notizie da parte dell'istituto 
di idrobiologia di Roma, di 
cui sto ancora studiando il 
rapporto relativo agli studi 
sul possibile inquinamento 
del mare da parte degli sca
richi dello stabilimento del
la Montedisons. 

Quando sciogliera le sue 
riserve, comandante? «Spe
ro — ha aggiunto il coL Mar
ghigiani — domani mattina 
dopo mezzogiorno». Bisogne-. 
ra attendere quindi ancora 24 
ore per sapere quale sara il 
future dei cfanghi rossiB, se 
cioe la Montedison che li sta 
gia depurando a terra potra 
scaricarli per ancora sei me
si in mare 

Tutto comunque fa presu-
mere che la vicenda sara ri-
solta tenendo conto dei fat
ti nuovi intervenuti in que
sti ultimi giorni e nella pro-
spettiva degli impegni assun-
ti dalla Montedison davanti 
alia Regione Toscana e agli 
altri enti locali di realizzare 
al piu presto gli impianti di 
depurazione. 

Carlo Degllnnocenti 

TRIESTE, 8 
Una petroliera britannioa, 

la Esso Lancashire, di 49 mi
la tonnellate, e stata posta 
sotto aequestro per ordine 
della magistratura triestina, 
per aver Inquinato le acque 
dl Muggia. Dalla nave, at-
traccata ad un pontile del 
«Terminal» marino dell'oleo> 
dotto Trieste-Ingolstadt-VIen-
na, per cause ancora Imprest 
sate e fuoruscita da una val-
vola di scarico sotto il llvello 
di galleggiamento, una notato-
le quantita dl petrollo i 
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Quando I'eccesso di iniziative , 

rischia di creare solo confusione 

La disciplina 
delle acque 

Occorre una legge che inquadri tufta la materia dal 
punlo di visfa delle competenze e delle procedure 
L'inquinamenlo h solo un aspetlo del problema - Si 
lenla, con vari prefesti, di emarginare le Regioni 

L'opinlone pubblica itallana 
4 gia oggl sufficientemente 
senslbllizzata sul divers! pro-
bleml che riguardano Yutiliz-
zazione dell'acqua, la salva-
guardla dl questa dall'lnqui-
namento, la dlfesa dai dannl 
che la stessa acqua pu6 pro-
vocare ecc. E' anche vero. pe-
r6, che su questo problema 
sta rlschlando dl crearsl una 
tale confusione di idee che 
potrebbe rendere del tutto 
improduttive le varie inlzlatl-
ve che si tenta di prendere; 
inlziative che, oltre a essere 
totalmente scollegate fra dl lo-
ro, tendono — nella maggior 
parte del casl — a vedere so
lo alcuni aspettl del proble
ma e a risolverli in modo del 
tutto settoriale. 

Un esempio tipico di que
sto stato dl confusione e 
quello che riguarda la que-
stione dell'inquinamento delle 
acque, che da alcuni viene vl-
sto come un problema igie-
nico-sanitario a se stante (e 
soltanto come tale se ne pro-
pongono le soluzionl), da al-
trl viene considerato soltan
to (o principalmente) sotto lo 
aspetto del costi industrial! (a 
monte e a valle dell'effetto 
inquinamento); altrove infine 
(vedi convegno ecologlco di 
Urbino) 11 problema viene rl-
proposto nel quadro piu ge-
nerale della salvaguardia del-
l'ambiente. E poiche quando 
un problema si pone occorre 
ovvlamente anche risolverlo, 
se e necessario che ci6 avven-
ga non trascurandone 1 diver-
si aspetti, e tuttavia opportu-
no che non si sconfinl in ter-
reni che, allargando oltre ml-
sura la materia trattata, com-
promettano dl fatto ogni pos
sibility di risoluzlone. Tornan-
do all'esempio dell'inquina
mento, la sede naturale entro 
la quale la questione deve es
sere contenuta e quella della 
utilizzazione plurima e pro-
grammata delle acque e, quin-
di, deve trovare soluzione en
tro un quadro di provvedl-
menti che, piu in generale e 
piu sinteticamente, si pud de-
finire della disciplina delle 
acque. Sarebbe percld errato, 
a mio parere, che l'argomen-
to andasse a finire invece 
nella esclusiva competenza 
del neo ministro per l'Eco-
logia. 

SI apre, dunque, 11 proble
ma del che fare. Al punto in 
cui stanno le cose, non e tan-
to necessario proporre nuove 
soluzionl amminlstrative o 
tecniche (ce ne sono gia tan-
te), quanto ricercare la sede 
piu giusta e la via piu celere 
per giungere almeno a un ab-
bozzamento di soluzione da 
sottoporre alia approvazlone 
delle varie istanze politiche 
competent!: una soluzione po-
litica che stabilisca con chla-
rezza le competenze a! diver-
si livelli della pubblica am-
ministrazione, l'ampiezza e 1 
limiti di tali competenze e, 
infine le procedure che do-
vranno essere adottate. In al-
tri termini, una legge qua
dro sull'intera materia della 
disciplina delle acque. 

Gli elementi necessarl per 
giungere alia formulazione di 
una legge di questo tipo, ci 
sono ormai tutti; i vari co-
mitati ministerial!, degli enti 
locali, di altri enti pubblici e 
privatl, i convegni e congres-
si tenutisi da qualche Mino a 
questa parte non hanno, alme
no in gran parte, lavorato Inu-
tilmente. Occorre, tuttavia, ri-
solvere in via pregiudiziale al
cuni punti chiave della que
stione. 

In primo luogo occorre 
bloccare alcune inlziative In 
corso, tendenti a dare !ina so
luzione del tutto settoriale al 
problema, quali la riforma 
del Testo Unico del 1933 (per 
la quale l'apposita Commis-
sione Interministeriale ha gia 
praticamente ultimatl I suoi 
lavori) e le altre inlziative 
legislative in corso, per lo piu 
centrate sul problema della 
tutela delle acque. In secondo 
luogo, ed e certamente I'aspet-
to piu importante della que
stione, occorre definire i limi
ti territorial! delle competen
ze a Hvello locale. 

Su questo secondo tspetto 
del problema ha trovato fi-
nora maggior credito ta pro-
posta di suddivisione per re
gioni idrografiche. entro le 
quali opererebbero I cosiddet-
ti Magistrati delle Acque o 
Enti di bacino. piu o meno 
collegati e condizionati nelle 
competenze dalle regioni a 
statuto ordinario e speciale. 
Questo modo di vedere nasce 
dalla diffusa opinione che, nel
la maggior parte dei casi. non 
sia possibile identlflcare i con-
fini della regione geojrrafica 
con quell! della regione idro-
grafica; in realta. invece. que
sta situazione riguarda I soli 
bacini del Po, dell'Adige e del 
Tevere (sia pure per ana e-
stensione pari a circa un ter-
zo della tctale). mentre tuttl 
gli altri bacini relativi a cor-
si d'acqua medi o picooli n-
cadono In larga prevalenza o 
totalmente in una - sola re
gione. 

Se si considera II determl-
nante interesse per le rtegio-
ni di poter svolgere m ple
na autonomia una coerente po-
litica delle acque, non si ve 
de come si possa pensare dl 
sottrarre alie Regioni stesse 
questo fondamentale' stru-
mento di pianiflcaztone (che 
condiziona la soluzione di 
problem! riguardantj I servizl 
social!, 1'industna, Pagncoltu 
ra, il turlsmo ecc.) senza le-
dere la stessa autonomu po-
Htica degli Enti locali. 

A questo proposito e inte-
ressante rilevare la singolare 
posizlone della CISPEL (Con-
federazione del servizl pub
blici degli EnU locali) che, 

, mentre pubblica sulla propria 
Itvlsta ufflclale artlcoll che 

propugnano in sostanza una 
soluzione regionalistica della 
questione, d'altra parte eon-
sente alia associata Fnamgav 
(Federazione delle Aziende 
munlcipalizzate gas acqua va
rie) dl farsl promotrlce dl un 
progetto dl legge che sostle-
ne invece la costituzione di 
Enti dl bacino che suddlvlde-
ret.bero 11 terrltorlo In dodl-
cJ parti con crlterl puramente 
Idrograficl. 

E' evldente che anche la so
luzione coslddetta regionalista 
non potra lgnorare l'esistenza 
dei grandi bacini idrograficl 
pluriregionali di cui si e det-
to. Non dovrebbe essere diffi
cile, tuttavia, trovare per que
st! bacini una soluzione sod-
dlsfacente, che non emarglnl 
le Regioni come unita politi
che, quail la costituzione di 
appositl organisml Interregio
nal! che slano l'espressione dl-
retta delle Region! Inte-
ressate. 

La legge quadro alia quale 
ho accennato dovrebbe anche 
stabillre tutto quel comples-
so dl norme dl carattere am-
mlnlstratlvo e tecnico rhe de-
vono avere validita sull'lntero 
terrltorlo nazlonale. 

Purtroppo 11 problema e or-
mat giunto a un punto tale 
di gravita che non sono piu 
ammissibili indugl nella rl-
cerca dl una soluzione ade-
guata. Oggi 11 confine tra i 
poteri dello Stato e quelll 
della Regione sono in inolti 
casl del tutto lncertl; rinbe-
due si muovono neH'amblto 
di un contesto legislatlvo su-
perato e — quindi — asso-
lutamente inadeguato. In que
sta situazione hanno buon glo-
co i portatori di interessi par 
ticolaristici, se non di bassa 
speculazlone politlca, e colo-
ro (vedi ENI-Tecneco e altri 
concorrentl che si faranno cer
tamente avanti) che offrono i 
loro servigi (dicono) disinte-
ressatamente, in realta — in
vece — per impadronlrsl di 
questo grosso af/are che ri
guarda l'acqua nei suoi mol-
teplici aspettl 

Luigi Pediconi 

II giornalista aveva risolto un mistero che dura da 16 anni? 

Caso Begon: I'inchiesta riparte 
da un convegno di «Cosa Nostra» 
II vertice del 1957: un nome mancava alPappello - II reporter USA stava forse per svelarlo - Spari 
alia vigilia di un incontro con un informatore decisivo per le sue indagini - Le ingerenze FBI 

VIVO PER TRE GIORNI SOTTO LE MACERIE 
Un cagnolino, sopravvissuto per tre giorni 

e mezzo sotto un cumulo di macerie alte 
dieci metri, e stato scoperto e salvato da 
alcuni vigil! del fuoco dl New York addetti 
alia rimozione delle rovine dello University 
Hotel, l'albergo crollato venerdi scorso sen
za provocare vittime. 

H cucciolo e stato notato da un vigile men
tre pendeva attaccato a un guinzaglio dalla 

pala di una ruspa colma di detriti. Permati 
i lavori, i vigili hanno immediatamente 11-
berato l'animale e gli hanno dato da bere. 
Tranne alcune contusion! alle zampe poste
rior! e una ferita al muso, ha detto un ve-
terinarlo prontamente interpellate, il cuc
ciolo e in ottima salute. 

II proprietario dell'animale ha deciso di 
donarlo ai vigili. 

Insistendo su tesi gia ampiamente confutate 

NUOVO TENTATIVO DELLA DIFESA 
PER LA SCARCERAZIONE Dl VENTURA 

Presentata al giudice D'Ambrosio un'altra istanza che face sugli indizi piu scottanti a 

carico - I rapport. dell'ex-editore con Franco Freda e con il giornalista missino Giannettini 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 8 

Una nuova istanza di scar-
cerazione a per mancanza di 
indizi e in subordine di II-
berta prowisoria» e stata 
presentata al giudice istrutto-
re Gerardo D'Ambrosio dal-
l'awocato difensore di Gio
vanni Ventura, Giancarlo Ghi-
doni. L'lstanza 3 stata avanza-
ta dal legale in relazione a 
presunti «nuovi elementi e-
mersi successivamente al gen-
naio del 1972*. Tali elementi, 
a detta del difensore. si rife-
rirebbero alle indagini sui ti
mers, sulle borse, sugli esplo-
sivi, e alia e attivita antidemo-
cratlca di Freda» e ai «suol 
collegamenti con altre forze 
eversive*. Si tratta, in altre 
parole, della ripetizione della 
ormai ben nota linea difensi-
va, scelta da tempo dall'ex 
editore di Castelfranco. 

Circa 1 timers (la partita 

del 57 timers acquistatl da 
Freda In un negozlo di Bolo
gna e pol impiegatl per gli at
tentat! del 12 dicerabre 1969. 
compresa la strage dl piazza 
Fontana), nell'istanza si ripe-
te la versione della sottrazio-
ne dl uno di essi, autore Ven
tura, awenuta nello studio di 
Freda nel settembre del 1989. 
II congegno venne prima fat-
to vedere al prof. Lorenzon, 
il quale non ne avrebbe capi-
to gran che; successivamen
te venne fatto esaminare a Co-
maccnio, da un nesperto In ap* 
parecchiature elettriches, il qua
le, pero, lo getto via e «non 
fu quindi in condizione di re-
stituirlo al Ventura quando 
quest! glielo richiese ». II fatto 
nuovo (per la verita, risale a 
parecchi mesi fa) sarebbe la 
testimonianza di Tullio Fa-
bris, il quale, contrariamen-
te a quanto affermato in pre-
cedenza. neU'ultimo confron-
to con Ventura avrebbe di-

chiarato di non aver visto il 
Freda consegnare nelle mani 
di Ventura il famoso timer. 
Cid, secondo il legale, confer-
merebbe la versione del suo 
cliente. 

Nella Istanza, tuttavia, si 
sorvola su un particolare non 
privo di interesse. Dalla stes
sa versione del Ventura risul-
ta, infatti, che nel settembre 
del 1969 i rapport! fra lul e 
il Freda dovevano essere 
pluttosto cordlalL In caso 
contrario non si spieghereb-
be ne la vlsita ne la confiden-
za che il Freda aveva nel suoi 
confront!, tanto da lasclarlo 
solo in una stanza dove figu-
ravano. in bella mostra, i ti
mers, acquistatl dal procura-
tore fasclsta non certo per 
manle collezionistlche. 

Si faccia attenzione alia da
ta: il mese di settembre vie
ne dopo quello di agosto, nei 
primi giorni del quale vi fu-
rono gli attentat! ai treni, del 

Ragazzino negli USA 

Via radio 
chiede aiuto: 
ma da dove? 

Mobilitati i radioamafori di mezza 
America - «Papa e morto... in 

un canyon...» 

ALBUQUERQUE (Nuovo Messico). 8 
I radioamatoTi di mezza America stanno 

perdendo la testa alia ticerca dl un bimbo le 
-cut grida di aiuto sono state captate su tutto 
il territorio degli Stati UnitL 

cAbbiamo udito 11 bimbo piangere e strll-
lare. La sua voce era isterica e chledeva aiu
to dicendo che II padre era morto „» ha 
detto la signora Darlene Ross di Fontana 
(California) la prima a intercettare ed a ri-
ferire leri il tocoante appello alia polizia di 
Stato del Nuovo Messico. 

Un portavoce della polizia ha detto che II, 
bimbo ha continuato a chiedere aiuto flno 
alle due di stamane. ma la trasmissione non-
era buona e diveniva sempre piu debole. II 
portavoce ha quindi aggiunto che dalla voce 
si poteva capire che 11 bimbo avesse da un 
mimmo di cinque anni lino ad un massimo 
di dieci Egli ha aggiunto che 11 bimbo non 
ha dato alcuna indicazione sul suo nome 
o sulla tocalita. da dove chiamava e quindi 
potrebbe trovarsi in qualsiasi parte del Nuo
vo Messico, o in qualsiasi altro posto„. Qua!-
cuno ha detto che egli ha fatto un accenno 
ad un canyon NogaL Che lo sappia vi sono 
almeno tre canyons che portano 11 nome dl 
Nogal nel Nuovo Messico... E circa una mez-
ta dozzlna con lo stesso noma In altri stati. 

Inchiesta terrificante 

Pensionato 
degli orrori 
in Francia 

Carne marcia, medicine scadute, 
certificati di morte firmati pri

ma dei decessi 

LIONE, 8 
La clinica per persone anziane «Saint 

Roch». 5oprannominata «Le Bon Abri» (il 
buon rifugio) era in realta un luogo di di-
6perazione e di morte: questa la constata-
zione della polizia giudiziaria dopo averri 
fatto. in segulto alia denuncia presentata 
da un ex-Impiegato licenziato, un sopralluogo. 

Nei frigoriferi della clinica gli agent! han
no trovato cinquecento chilogrammi di carne 

•avariata, prodottl in scatola fermentati e de-
cine dl poll! comperati al prezzo di 150 lire 
II chilogrammo. Nella farmacia erano am-
massatl medicinal! la cui validita era sca-
duta, mentre negli ufficl del direttore e stato 
trovato un blocchetto di certificati dl morte 
firmati In bianco. 

I rlcoveraU — un centinalo In tutto, di eta 
compresa tra settanta e ottant'annl. per lo 
piu immobilizzatl a letto — erano nutriti 
con I cibi e curat! con le medicine trovati 
dalla polizia. Secondo la denuncia dell'ex di-
pendente della clinica, tale situazione du-
rava da anni. 

La clinica applkava le tarlffe prefettlzie 
(da 25,90 franchi a 44,20 franchi), e numerosl 
servizl extra (radlografie, medicine ecc.) era 
no addebltatl al rlcoveraU. 

quali 11 Ventura era perfetta-
mente informato. C'e di piu: 
il Ventura sostiene che pro-
prio dopo tali attentat!, essen-
dosl essi verificati tn manie-
ra diversa da come era sta
to concordato, sarebbe awe
nuta la rottura fra lui e Fre
da. La rottura, tuttavia, non 
gli avrebbe impedito, come si 
e visto, l'incontro ricordato, 
le cui fasi, fra l'altro, non ri-
sulta siano state burrascose. 

Circa le borse, l'indagine 
— dice 11 legale — «non toc-
ca Ventura, quindi mi asten-
go dal parlamej). Ne parla 
invece, subito dopo. afferman-
do che acomunque 1'ipotesl 
che esse fossero quelle di Pa-
dova e caduta in base alia re-
cente perizia depositata», giac-
che a solo due borse, usate 
per gli attentat!, sono della 
Gruber (la ditta di Franco-
forte che le fabbrlcd). men
tre le altre tre sono di ti
po non identificato, ma sicu-
ramente non Gruber». 

Sugli esplosivi, nell'istanza 
si afferroa che Ventura non 
ne sapeva nulla. Si tratta. co
me si sa, delle casse di armi, 
munizioni ed esplosivo, rinve-
nute nel novembre del 1971 
a Castelfranco Veneto. Lo 
esplosivo in questione potreb
be essere dello stesso tipo di 
quello usato per gli attenta-
ti del Iuglio e del dicembre 
a Milano. Ma Ventura, a suo 
dire, ignorava che dentro al
le casse yi fosse deli'esplosi-
vo e eld sarebbe dimostrato 
dalle contraddittorie version! 
fonute da Ruggero Pan, dal
le quali sarebbe eroerso «al 
di la di ognl ragionevole dub-
bio che dell'esplosivo Ventu
ra non ne sapeva nulla, che 
ma! lo detenne e che esso 
e stato immesso nella cassa 
a sua insaputait. 

II legale passa quindi al
ia parte che riguarda I rap
port! con Freda, affermando 
perentoriamente che « e venu-
ta meno nel corso dell'ultlma 
i&se istruttoria ogni ragione 
e ogni motlvo per ritenere 
Giovanni Ventura associato a 
Freda e al suo gruppo al fi
ne di complere attentat!». 

L'affermazione appare un 
tantino temeraria. 

Per c!6 che riguarda l'ultl-
ma parte, si sa che il Ventu
ra manteneva rapporti con 
Guido Giannettini, il « giorna
lista* dal trascorsi mlssini 
(fu redattore del Secolo d'Ita
lia), il quale, in singolare 
colncidenza con gli accerta-
menti dei magistrat! sul suo 
conto, ha preferito tagllare 
la corda. 

Ibio Paolucci 

I retroscena del « giallo » dl 
Jack Begon — il giornalista 
statunitense mlsteriosamente 
ficomparso da Roma 11 22 Iu
glio scorso — si vanno deli-
neando con maggiore chiarez-
za dopo le clamorose indiscre-
zioni trapelate In questl gior
ni dallo stretto rlserbo degli 
inquirenti. Indagando suWtiot 
money, 11 « denaro che scotta » 
ricavato dalle attivita mafiose 
(droga, gloco d'azzardo, tratta 
delle bianche), il giornalista 
americano sarebbe riuscito a 
documentare, in maniera ab-
bastanza probante, che questo 
enormi somme dl denaro 
«sporco» vengono utilizzate 
per grosse operazioni finanzia-
rie a Hvello Internazlonale. Do
po dl che il denaro pud ritor-
nare in clrcolazione con 11 cri-
sma della legalita. Ma cl sa 
rebbe dl plii, stando a queste 
Indlscrezlonl. Proseguendo nel
le ricerche sul traffico di valu
ta tra gli Stati Uniti, l'Europa 
e l'ltalia — e questo e anche 
11 tema principale su cui ruo-
tano le indagini sul caso Be
gon — il giornalista stava per 
avere la conferma della parte-
clpazione di un importante 
personaggio, un vero e proprio 
«mago» della flnanza (rlmasto 
finora sconosciuto) a quella fa-
mosa riunione che 1 boss del
la mafia e di Cosa Nostra ten-
nero nell'ottobre del 1957 nel-
lHotel Le Palme dl Palermo. 
SI e appreso, intanto, che nel 
corso dl uno dei primi so-
pralluoghi compiutl nello stu
dio del giornalista americano, 
in via Abruzzi, gli Investiga
tor! trovarono, in un casset
te della sua scrivania, una 
bustina contenente un paio 
di lent! da vista. Gli Inqui
renti stanno ora accertando 
se esse siano quelle acquistate 
da Begon nel 1948 da «Cour-
metts and Gould», una ditta 
ottica degli Stati Uniti. Tra-
mite l'Interpol, infatt!, la 
squadra mobile ha accertato 
che il giornalista si servl in 
quella ditta nel 1948 e che, 
nel 1961, vi comprd anche 
un paio di occhlaii da sole, 
sempre con la stessa grada* 
zione da lul usata, e trovati 
nella casa di Begon in via 
Ogliastra. 

Una conferma della pl-
sta mafiosa' viene anche 
dal fatto che la polizia 
palermitana ha rlaperto pro
prio leri le indagini sul s ver
tices mafloso. a quanto pare 
su disposizione del magistrato 
romano che sta Indagando sul
la scomparsa di Jack Begon. 
Perche, proprio adesso, sono 
state riaperte le indagini sul 
«summit» mafloso? Alia riu
nione parteciparono numerosl 
biff maflosl, come Lucky Lu
ciano, Joe Bananas, John 
Bonventre, Carmine Galante, 
Frank Garofalo, Giuseppe 
Genco Russo, Gaspare Ma-
gaddino, Santo Sorge e Vito 
Vitale. Scopo dell'incontro fu 
quello di segnare una nuova 
<tfrontiera» per il traffico 
della droga, ma, soprattutto, 
di ottenere il benestare della 
mafia siciliana per creare 
due ozone operativen neiriso-
la, a Palermo e a Taormlna. 

La polizia, in pratica, riu-
scl a ldentificare quasi tutti 
i «convegnlstl». tranne uno 
che sarebbe riuscito a restare 
sconosciuto fino ad oggi dan-
do cosl luogo alle piu svaria-
te congetture. Jack Begon — 
stando almeno alle Indlscre
zlonl pubblicate sul numero 
di oggi del settimanale «Epo-
ca» — stava per arrivare al
ia conferma che, alia riunio
ne tenuta alltiotel Le Palme, 
avrebbe partecipato il flnan-
ziere Mlchele Slndona o, 
perlomeno, un suo emissario. 

Da tempo — sempre secon
do le rivelazioni del period!-
co milanese — Jack Begon 
si stava occupando di Slndo
na e delle sue attivita. In 
una Iettera inviata ad un suo 
amico — e che ora sarebbe in 
possesso del magistrato in-
quirente — Begon, subito do
po II suo primo viaggio a 
Palermo del 20 Iuglio e alia 
vigilia di ripartire per 11 ca-
poluogo siciliano, rivelava 
che si sarebbe incontrato con 
un personaggio (da lui rite-
nuto «infldo») allluitel Le 
Palme: da questo mlsterioso 
personaggio, II giornalista 
contava di avere la prova 
della partecipazione dl Sin-
dona alia faniosa riunione dei 
boss mafiosi. 

Comunque stiano le cose — 
Slndona ha gia smentito sec-
camente di aver avuto a che 
fare con il Begon mentre gli 
stessi inquirenti non nascon-
dono le loro perplessita — 
Jack Begon e scomparso 
proprio quella domenlca 22 
Iuglio, doe il giomo in cui 
si sarebbe dovuto recare a 
Palermo per incontrarsi col 
misterioso -personaggio cin-
fido». Da allora e iniziata 
una ridda di ipotesi, di inter-
rogativi rimasti, almeno per 
ora, senza risposta. E, in ef-
fetti, di circostanze strane, 
piu che sospette, ce ne sono 
molte nel «glalk)» Begon. 

Rivediamo. nella loro suc-
cessione, i fatti. La mattina 
di venerdi 20 Iuglio, Jack Be
gon prende I'aereo per Paler
mo e scende allHotel Le Pal
me. Prende una camera, la 
paga in anticipo e chiede 
una bottlglia di whisky con 
4 bicchieri. Su questi bicchie-
ri si sono fatte le piu dispa
rate supposizioni: la piu lo-
gica e sembrata che Begon 
attendesse delle persone. 
D'altra parte, si dice, II cor-
rispondente dell'ABC non ha 
ricevuto vlsite in albergo, ma 
ci6 resta ancora da provare. 
Comunque. dopo due o tre 
ore, Begon Uscia l'albergo, 
prende un taxi e si fa por-
tare all'aeroporto da cui par
te per Roma. Secondo le ri
velazioni d! «Epoca». 1'ab-
boccamento flssato dal gior
nalista andd a vuoto e per 
questo Jack Begon deck* dl 

ritornare a Palermo due gior
ni dopo, sempre per avere 
quella sua « prova-bomba ». 

Sabato 21 iuglio, infatti, 11 
giornalista americano preno-
ta un posto aereo per il ca-
poluogo siciliano, e la matti
na successiva esce dl casa di
cendo alia moglle di avere 
un appuntamento a Marino, 
nella villa dl Ponti, per in-
tervistare Liz Taylor e Bur
ton. Prima, comunque, sareb
be passato nel suo ufficio dl 
via Abruzzi dove lo attendeva 
un amico. Da quel momento 
si perde ogni sua traccia. 

Nel pomerlgglo, la moglie, 
preoccupata, telefona a Bar-
rie Dunsmore, capo dell'uffi
cio romano dell'ABC. Dov'e 
Jack? Dunsmore non lo sa. 
E' il caso dl awertlre la po
lizia italiana? Assolutamente 
no, si affretta a dire Barrle 
Dunsmore. Neanche quando 
trova l'ufficio di Begon sot-
tosopra, cassetti aperti, la 
cassaforte forzata, carte spar
se ovunque, un paio di oc-
chiali in terra con le lent! 
in frantumi, il capo dell'uf-
ficio romano dell'ABC ritiene 
opportuno awertlre la que-
stura. Preferisce andare al-
l'ambasclata USA e segnala-
re il caso a quelli deirFBI. 
o della CIA, secondo alcune 
indiscrezioni trapelate. Per-
ch6 tutto questo? Mistero as-
soluto. Sta di fatto che i pri
mi ad oocuparsi della scom
parsa di Jack Begon sono 
proprio gli agentl dell'FBI 
che. per 24 ore, sono padro
ni del campo. 

La polizia itallana viene av-
vertita solo nel tardo pome-
riggio di lunedl e soltanto 
verso mezzanotte gli investi
gator! della squadra mobile 
possono entrare nell'ufficio 
di Begon, quando sono pas-
sate piu di 24 ore. Gli inqui
renti, con gli Indizi che si e 
avuta la bonta di lasciare 
loro (sono proprio tutti? co
sa e sparito dall'archivio del 
giornalista?), cominqiano le 
indagini. E saltano fuori al
tre circostanze «strane ». In 
un parcheggio dell'aeroporto 
di Fiumicino viene trovata la 
«Ford» di Begon: Tauto e 
aperta e qualcuno — un fun-
zionario dell'ABC, forse gli 
agent! dell'FBI — l'ha gia 
accuratamente lspezionata (e 
sparito qualcosa?). Come l'au-
to sia giunta li non si sa, 
come nulla prova che Begon 
abbla preso veramente Pae-
reo per Palermo, anche se 11 
suo biglletto e stato conse-
gnato alio sportello della re-
gistrazione. 

Esplosione 
uccide 

9 minatori 
nello Ruhr 

HAMM (Germanla). 8. 
Nove minatori sono rimasti 

uccisi oggi in un'esplosione 
verificatasi in una, galleria a 
900 metri circa di 'profondita 
in una miniera di carbone vi-
cino la citta di Hamm, nella 
zona industriale della Ruhr. 

La miniera e di proprieta 
della «Westphalian Mining 
Corporation ». 

Altri dieci minatori sono ri
masti ferlti, cinque dei quali 
seriamente, in seguito alia 
esplosione che ha provocato la 
caduta della galleria in cui 
stavano lavorando. Si ritiene 
che l'esplosione sia stata pro-
vocata da una fuga di metano 
mentre una ventina di mina
tori stavano allungando e pun-
tellando la galleria. 

Due minatori sfuggiti quasi 
illesi alia sciagura hanno dato 
l'allarme. 

Dopo cinque ore di lavoro 
una squadra dl soccorso aveva 
recuperato i corpi delle nove 
vittime. 

Pefroliera 

sequestrota 

a Trieste per 

inquinamento 
TRIESTE, 8. 

Una petroliera britannica di 
70 mila tonnellate — la Esso 
Lancashire — e stata posta 
sotto sequestro, per disposi
zione deH'autorita giudiziaria, 
mentre al pontile n. 2 del 
terminal dell'oleodotto Trieste 
Ingolstadt stava scaricando 
del petrolio. Causa 1'improv-
viso guasto di una valvola 
(stando a quanto sostiene II 
comandante), sotto la linea 
di galleggiamento. un certo 
quantitative di greggio si e 
riversato in mare. 

Dopo un rapporto della ca-
pitaneria, si e recato a bordo 
delfunita un magistrato che 
ha esegulto il prowedimento 

Attentati 

a Bilbao 
BILBAO. 8 

Bombe < Molotov > e due ca 
riche di dinamite sono state 
fatte esplodere oggi rispettiva 
mente in un panificio e in una 
stazkme ferroviaria, che sono 
stati danneggiati. nei sobborghi 
di Bilbao. Lo hanno dichiarato 
fonti della polizia di <estremi-
•U poUUci». 

faHmML^uuiuiaM 

Lettere 
all9 Unita: 

* 

La colpa 
non e dei 
« benzinari» 
Egregio direttore, 
' sono un gestore di una pom-
pa di benzina e la prego di 
ospitare questa mla per chia-
rire alcune cose che riguar
dano il nostra lavoro e la col-
lettivlta circa la grave situa
zione creatasi nel mondo del 
petrolio. 

Da tempo not benzinari co
me git automobllisti siamo 
sottoposti al ricatto dei petro-
lieri che non paghi di aver 
nel febbraio dl quest'anno ri
cevuto in regalo da Andreot-
tl la somma dl 160 mlllardl di 
lire ne chiedono ora altri 400 
minacclando un aumento del 
prezzo della benzina di 8-10 li
re il litro, 

Si dice che la situazione crt-
tica e dovuta al fatto che «t 
Paesi produttori del petrolio 
hanno aumentato i costi a ed 
esistono «dtfficoltd degli ap-
provvlgionamenti o, ma la 
realta e ben diversa! 

A parte il fatto che Vau-
mento a cui si riferiscono in-
cide nella mlsura di 25 cen-
tesimi il lltro e quindi non e-
ststono raglonl dl aumentare 
il gia elevatlssimo prezzo del
la benztna in Italia, quello 
che non dicono le sangulsughe 
dei gruppi petrollferi e che 
noi poveri gestori ricevlamo 
lo stesso margine dl vent'an-
ni fa e doe circa 9 lire il li 
tro! 

Pol, come si sa, I'aumento 
del prezzo della benzina de-
termina I'automatico aumento 
dei costl del trasportl, priva
tl e pubblici, che a loro vol-
ta determina un ulteriore au
mento del prezzi dei consumi 
popolati. 

E' un clrcolo vlzloso e cht 
ci va di mezzo e sempre il 
popolo, ma come si sa per e-
sperienza, purtroppo il gover-
no cedera a questl ricatti il 
cut capo si identifica nel pe-
troliere nero Attillo Monti che 
guarda caso dice che lul con 
il petrolio ci rimette e lavo-
ra in perdlta, e poi nel giro 
di 24 ore per 123 millardl de
cide di comprare tutte le 3200 
stazionl di servizlo BP tn Ita
lia e contemporaneamente di
verse testate di giornalt. 

Cosa dobblamo pensare? 
Per quanto riguarda noi po

veri benzinari che per alcuni 
giorni della settimana dobbla
mo esporre il cartello schiu-
so» o amerce esauritan, elb 
e dovuto al fatto che le socle-
ta petrolifere si rifiutano dl 
rifornirci regolarmente o ci 
danno il prodotto in llmltate 
quantita in base al ridicolo 
criterio delle nostre vendlte 
del 1972 e doe per noi il ter-
remoto contlnuu ancora. 

LUIGI STEFANELLI 
(Ancona) 

Porre fine 
per sempre 
all'uecellagione 
Caro Un'ta, 

ho letto che la compagna 
Laura Conti, in sede dt Con-
siglio regionale, ha tenuto un 
intervento contro I'uccellagio-
ne. Eppure, nonostante Vav-
versione dei piu, compagni e 
non, sta per ricomindare una 
altra stagione di quell'ottusa 
barbarie che e la caccia. Pos-
sibUe che all'interno del Par-
tito non si riesca a organiz-
zare un'iniziativa per porre fi
ne a tanta sconcezza? 

Sono certo che il numero 
dei consensi andrebbe oltre te 
aspettative. Ni si riesuml la 
falsa alternativa deWamore 
per le bestie o I'amore per 
gli uomlnL Basti ricordare che 
anche un Gramsd o una Lu
xemburg, persino nelle loro 
celle, trovavano parole dl pie-
id, e rispetto per gli animali. 

ANGELA MARAZZI 
(Viggitl - VA) 

Prezzi aumentati 
anche negli 
spacci militari 
Spettabile 'edazione, 

siamo un gruppi di giovant 
da poco conr-datisi dal servi-
zio di leva prestatc presso il 
67* Gruppo della I Aerobriga-
ta. Come t/ia al: ' nostri com
pagni abbiamo ritenuto op
portuno rivolger<r ad un gior-
nale. non solo per denundare 
le pessime condlzioni in cui 
si t svolto il nostra servlzio, 
ma anche perche vorremmo 
un miglioramento per t no
stri compagni rimasti. Di con-
seguenza. evl"—10 di dilun-
gard a descrftere le condi-
zioni (del resto, comuni a 
tantl) delta nostra vita passa-
ta qua dentro (per piu dl 
cento persone, tre docce non 
sempre funzionantl, quattro 
sercizi igienld spesso intasa-
ti, camerette sovraffollate e 
sporche, cope.'.e mai lavate e 
materassi vri): in questo po
sto, dove la parola d'ordine e 
tscaricare I barUl», sarebbe 
troppo facile per i responsa-
bili trovare sc ~nfi Ma non 
pud essere lo stesso, invece, 
per i prezzi dello spaccio, 
che sono arbitrariamente au
mentati, e non ce to per mi-
gliorare la nostra vita e il 
nostra vitto. Alcuni esempL-
un bicchiere di spuma da 
1/4 di Ittro d vie- - fatto pa-
gore L. 50, U che significa 
L. 200 al litro, che di fronte 
ad un costo di L. 82, corri-
sponde ad u- guadagno dt ol
tre U 140 per cento. II Cynar 
(circa 33 blcchlertnl per botli-
glia a L 80 ognur.o) ha un 
prezzo di vendita di L. 2640 
contro le 1350 d'acquisto con 
un guadagno di quasi il 100 
per cento. La grappa aUa ra
ta (27 bicchierini a L 80 
ognuno), «- zzo di vendita L. 
2160, d'acquisto L. 1100 con 
un guadagno di quasi u 100 
per cento. II succo di frutta 
casta L. 60 (rrezzo dl acqui-
sto L. 38, guadagno quasi il 
60 per cento). Le palatine so
no acquistate a \ "5 e riven-
dute a L. 50, con un guada
gno del SO per cento circa. 
II te, che casta L. 12 alia bu
stina d viene fatto pagare 
L. 40 con un guadagno di ol
tre 11 200 per cento. Lo sham-

po che costa L. 90 ci viene 
dato per L. 180 col 100 per 
cento di guadagno, Questl so
no solo alcuni esempt e ce 
ne potrebbero essere molti 
altri. E' cfthro cr • si tratta 
di una gestl-.ie economlca lu-
crativa, al riparo da ogni cri-
si. un furto ai nostri dannl 
sul quale non c.lstono tasse 

i e controlli superiori, con una 
cllentela slcura .-i naffezlo-
nata»j anche se con in tasca 
solo 500 lire glornaliere. 
UN GRUPPO DI CONGEDATI 

(Vlcenza) 

Niente esonero, 
solo la dispensa 
...quando sara 
troppo tardi 
Caro direttore, 

e dovere e diritto del genl-
tori mantenere, istrulre ed e-
ducare i figli, anche se nati 
fuori del matrimonto. Cito 
questo primo comma dell'art, 
30 della Costituzione repubblU 
cana perchi a me come a tan
tl altri giovanl sposatl e con 
figli, questo dovere-dirltto dl 
mantenere, istrulre ed educa-
re i propri figli (e la propria 
moglie), e stato negato essen-
do sotto le arml. 

Nd casi dt incapacita dd 
genitori (nel mio caso inca-
padta forzata), prosegue il se
condo comma, la legge prov-
vede a che siano assoltl i lo
ro compiti. In quale modo la 
legge ha provveduto nel mio 
caso a che siano assolti que
sti compiti? O forse ha pen-
sato tacitamente che il mio 
compito venisse assolto dalla 
famiglia originaria di mux mo
glie con la quale convivo, di 
cui I'unico mezzo di sostenta-
mento e il modesto lavoro di 
mia suocera essendo mio suo-
cero disoccupato e parzialmen-
te inabile al lavoro? Come da 
tuo utile consiglio in risposta 
alia mia precedente Iettera, ho 
fatto domanda di esonero in 
considerazione delle ultime 
sentenze del Consiglio di Sta
to, ma mi e stato detto nel 
caso che abbiano esito favo-
revole usufruirb della dispen
sa in prossimita della fine de
gli obblighi di leva quando la 
condizione della mla famiglia 
sara ormai disastrosa. 

(Lettera firmata) 

Ringraziamo 
questi lettori 

Cl e impossibile ospitare 
tutte le lettere che cl perven-
gono. Vogliamo tuttavia assi-
curare i lettori che ci scri-
vono, e i cui scritti non ven
gono pubblicati per ragioni dl 
spazio, che la loro collabora-
zione e di grande utilita per 
il nostro giornale, il quale 
terra conto sia dei loro sug-
gerimenti sia delle osserva-
zioni critiche. Oggi ringrazia
mo: 

Goffredo U., Domodossola; 
Salvatore LO PRESTI, Line-
ra; G. PELLEGRINI, Genova 
is Mi assodo alia compagna 
di Fonteblanda che ha criti-
cato t'elezione di miss Unita 
alia festa di Asciano in To-
scanaa); Aristide LUCCBJNI, 
Cervia; Enio VECCHI, San 
Giovanni in Persiceto; Claudio 
MARUZZO, Trieste; Nerione 
MALFATTO, Lendinara; Sil
vio FONTANELLA, Genova 
(a In questo mare tempestoso 
dei prezzi che salgono alle 
stelle, solo ta barca dd lavo-
ratori, dd pensionati poveri 
e dd dttadini meno abbienti 
si trova in pericolo di affon-
dare. Ma esiste una speranza 
di salvezza: usare il cervello 
e aggrapparsi al salvagente dd 
partiti ai sinistra e partlco-
larmente del PCI»); Un grup
po di appuntati di PS e dei 
CC (sCi rivol0amo all'on. 
Berlinguer perche, meglio tar-
di che mat, d siamo accorti 
che questa e I'unica ttrada 
giusta rimasta tn Italia... Chie-
diamo all'on. Berlinguer che 
in pieno Portamento chieda 
autorizzazione a procedert 
contro Andreotti e Malagodi 
per avere sperperato il de
naro dd lavoratort Ualiani a 
benefido di pochL.. con pen-
sioni da oltre 600 mila lira 
il mese e buonusdte da oltre 
34 milioniay, Hario COSIMI, 
Portorecanati (tcLe cobine con 
relativi ombrelloni bloccano 
completamente lu spiaggia, 
nessuno pub awidnarsi al ma
re senza passare fra le grin-
fie dl chi vende- bevande • 
vuole quattrinia); Un gruppo 
dl militari (c 11 problema non 
e per noi poter avere i ca-
peUi lunghi o meno, o avere 
una giacca al posto di uno 
stracdo. I militari vogliono 
arrivare ad essere riconosdu-
ti come uomini e non numeri, 
far si che i prindpi di U-
berth nascano anche nelle ca-
sermeaY, Pietro GIANQUIN-
TO, Napoli; Moreno BENE-
DETTI, Massarosa; Angelo 
ANSELMO, Casamassima; Sal
vatore MANTELLA, Napoli 
(*Sto pagando il contributo 
per avere un aUoggio Gescal 
da piu di IS anni, ma non 
ho avuto mai niente. In fami
glia siamo in died, io, mia 
moglie e 8 figli»); Gaetano 
LIUZZI, Imola; Tullia GUAI-
TA, Lfema; Giacomo OCCHIA-
LI, Ferrara (che criUca ITJni-
ta per alcune discordanze di 
cifre lette in alcuni servizi 
sulle terre abbandonate dai 
contadini: discordanza di 2 
milioni dl ettari fra articolo 
di fondo e servizio di Setti-
melii, e sul lavoratori del 
commercio); Angelo DEGOLI, 
Castiglioncello (che protesta 
per ringiustizla delle diffe-
renze esistenti fra le pensioni 
minime e quelle che raggiun-
gpno e superanole 400 mila 
lire); Ersilia CUFFARO, Mi
lano (che chiede parita di 
diritti e di doveri fra uomo 
e donna anche In casa); S.B., 
Treviglio (*Uno speciale rin-
graziamento al compagno on. 
Chlarante per il suo energico 
e beUissimo discorso alia fe
sta dcHTJnita di Treviglio a). 

Sefrete lettere bnvt, hxUcwdo 
con cJUarena nome, c tawue e in-
dlrim. a d deridcro che la cake 
ooo compsla Q proprio name, c* 
lo preeM. Le lettere noa nrnute, 
o KcUrte, • con firms ItletlbOe. 
• che recano U solo ladleaatone 
mVn | f > p o «!-..» Ml 
MbMkste. 
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Secondo i dati della SIAE 

L'italiano spende 
per gli spettacoli 
I'l del reddito 

Gli incassi del cinema, del teatro, dei con
cert e della lirica aumentano a causa 
del costante rialzo dei prezzi dei biglietti 

Su ogni 100 lire di reddi
to gli Italian! ne destinano 
12 a spese voluttuarie e, tra 
queste, meno di 1 lira agli 
spettacoli ed ai pubblicl di
vertimento, la cui incldenza 
sulle spese connesse con 1'im-
piego del tempo llbero diml-
nuisce di anno in anno: lo 
afferma il presidente della 
SIAE (Societa Italiana Auto-
ri ed Editor!), Antonio Ciam-
pi, nella premessa all'annua-
rio Lo spettacolo in Italia 
1972 in corso dt pubblicazione. 

Tuttavia, gli spettacoli ed 
I pubblici divertimento sono 
in costante espansione, in ter
mini monetari, per effetto 
del continuo rialzo dei prez
zi. Nel 1972, infatti. — e det-
to nella premessa — si e 
raggiunta la clfra comples-
siva di 527 miliardi e duecen-
to milioni di lire rispetto al 
482 miliardi e settecento del 
1971, con ur. aumento pro
portionate del 9,2%, mentre 
rincremento del reddito na-
zionale e stato del 9,3% e 
quello medio dei consuml prl-
vati del 9,7%. 

In particolare, le percen-
tuaji di aumento non hanno 
avuto nei vari settori un an-
damento uniforme: il cine-
matografo e salito da 206 
miliardi e ottocento milioni 
di lire nel 1971 a 237 miliardi 
e quattrocento milioni nel 
1972 (piu 14.8%); lo sport 
(prevalentemente il calcio) da 
41 miliardi e duecento mi
lioni a 46 miliardi e trecen
to milioni di lire (piu 12,3 

• per cento); il teatro lirico, 
drammatico e di rivista da 
19 miliardi e mezzo a 21 mi
liardi e cento milioni di lire 
(piu 8,2%); i trattenimenti 
vari (ballo e musica leggera) 
da 85 miliardi e duecento mi
lioni a 86 miliardi di lire 
(piu uno per cento). La spe-
sa per gli abbonamenti per 
nso privato alia radio ed al
ia televisione, infine, e sall-
ta da 130 miliardi a 136 mi
liardi e quattrocento milioni 
di lire (piu 4,9%). 

II presidente della SIAE rl-
leva poi che nel triennio 
1970-1972 la spesa totale ha 
avuto, rispetto al 1969, un 
aumento del 25,6% di fren
te all'incremento del reddito 
nazionale che e stato del 32,4 
per cento e a quello medio 

( dei consumi privati, che a 
sua volta e stato del 34,2 per 
cento. 

La spesa media per citta-
dino italiano destinata agli 
spettacoli e pubblici diverti
mento e stata. nel 1972, di 
9.759 lire, contro le 8.967 del 
1971 e le 4.743 del 1962 (va 
tenuto conto, ripetiamo, del 
consistente rialzo dei prez
zi); ma forti sperequazioni 
permangono tra le zone piu 
ricche e quelle povere. tra 
citta e campagna. 

La media del Nord e sta
ta infatti di 11.795 lire, nel 
Centra di 11.159, nel Sud di 
6.185 e nelle Isole di 6.520 
lire. Ma le piu forti spere
quazioni si verificano fra gli 
abitanti del centri maggiori 
e quell! dei centri minori: 
nei comuni capoluoghi di pro-
vincia sono state spese nel 
1972, da ogni abitante. 15.134 
lire, mentre nei comuni mi
nori 6.970 lire. 

La citta che spende di piu 
per gli spettacoli e Roma, 
che ha battuto il primato 
assoluto conservato ininterrot-
tamente da Milano per mol-
ti anni, nel 1972, Roma ha 
raggiunto i 39 miliardi e 
416 milioni di lire, mentre 
Milano si e fermata a 38 
miliardi e 588 milioni. Seguo-
no Torino con 23 miliardi di 
lire, Napoli con 14, Genova 
con 13, Firenze con 11 e Bo
logna con 10. 

Nei singoli rami di spetta
colo — si specifics nella pre
messa airannuario della SIAE 
— si assiste al perdurare del
la crisi del teatro nelle sue 
varie manifestazioni (lirica, 
prosa, riviste, varieta e con
cert!), nonostante la ripresa 
che si e avuta negli ultimi 
anni nel settore della prosa 
sovvenzionata dallo Stato; la 
unica discreta eccezione alia 
crisi e costituita dalle esecu-
zioni di musica classica e sin-
fonica, che sono in ripresa: 
la spesa del pubblico per i 
concert! sulfonic! e da ca
mera e salita, tra 11 1971 e 
II 1972 del 2,4% (da 1.666 a 
1.706 milioni di lire). 

Un'autentica rivincita — ri-
vela Ciampi — si pud con-
siderazione la ripresa del ci-
nematografico, che non si 
arrende nella Iotta ad oltran-
za con la televisione e con 
le altre forme di impiego 
del tempo libero. Nel 1972 e 
cresciuta non solo la spesa 
del pubblico in cifre assolu-
te, ma anche l'entita degli 
spettacoli e degli spettatori. 
I botteghini hanno incassato 

" oltre 237 miliardi di lire, 30 
in piu del 1971, mentre i bi
glietti venduti sono saliti da 
536 a 554 milioni. 

Va registrato. peraltro, il 
costante aumento del prezzo 
medio dei biglietti che e pas-
sato a 429 lire nel 1972 dalle 

1 386 del 1971 e dalle 182 del 
1962. Nelle grandI citta, nei 
local! di prima visione che 
•ono quelli nei quali I'eserci-
t i o convoglia i film piu tn-
teressanti, si sono raggiunte 
punte di 2000 lire. II numero 
dei film immessi sul merca-
to e considerevole, cid che 

Crovoca uno scarso rendimen-
> medio per film. 

* Pressoche immutata — se
condo i dati della SIAE — 

. appare la situazione dell'e-
. sercizio cinematograflco per 

quanto riguarda l'entita di 
sale aperte al pubblico, men
tre il rendimento lordo an
nuo unltario dal 1971 al 1972 

• • salito del 18,1% raggiun-
gendo una media di 26 mil to
l l • duecentomila lire. Roma 

ha conservato il primato de
gli spettatori pagantl (35 mi
lioni e centomila contro 32 
milioni e 900 mila del 1971) 
e delle glornate di spettaco
lo, con una spesa totale di 
20 miliardi e 900 milioni di 
lire, leggermente superiore a 
quella di Milano, che e sta
ta di 19 miliardi e quattro
cento milioni di lire. Per6 
11 prezzo medio del biglietto 
di ingresso a Roma e stato 
di 595 lire e a Milano, che 
guida la corsa al rialzo, di 
727 lire. 

L'aumento proporzlonale piu 
alto della spesa del pubblico 
tra il 1971 e il 1972, dopo quel
lo del cinematografo, si e 
verificato nel settore delle ma
nifestazioni sportive, per le 
quali la spesa e salita a 46 
miliardi e trecento milioni di 
lire (di cui piu di 40 miliar
di per il solo calcio) con un 
incremento del 12,3%. 

Milano detiene il primato 
per la spesa sportiva in asso
luto (4 miliardi e novecento 
milioni di lire), ma la media 
piu alta per abitante spetta a 
Catanzaro, dove ogni cittadino 
nel 1972, ha speso 7.628 lire, 
seguita da Mantova (5.771 li
re), Cagliari (5.108 lire) e VI-
cenza (4.892 lire). 

Per quanto riguarda gli ab
bonamenti radiofonici e tele-
visivi. gli incremento non so
no stati rilevanti. essendo sta
to inferlori al 5%. II gettito 
lordo degli abbonamenti ordi-
nari ha raggiunto. nel 1972, 1 
136 miliardi e quattrocento mi
lioni di lire contro i 130 del 
1971. L'utenza televislva e pas-
sata dal 10 milioni e trecen-
tomila del 1971 ai 10 milioni e 
novecentomila del 1972, che 
corrisponde a circa 1 due ter-
zi delle famiglle italiane. Ri
spetto agli altri paesi dell'Eu-
ropa occidentale, l'ltalia ha 
la minima densita radiofonl-
ca, seguita solo da Irlanda e 
Portogallo. Per densita tele-
visiva, Invece, occupa il quar
to posto dopo la Germania fe
derate, l'lnghilterra e la Pran-
cia. 

Infine, per quanto riguarda 
il mercato discografico, la 
SIAE rileva che, nonostante 
il fenomeno della contraffazlo* 
ne che dilaga a macchia d'olio, 
si e avuto un Incremento del-
1'8.8% sull'anno precedente, 
con una spesa di 52 miliardi e 
ottocento milioni di lire. In 
fase ascendente e anche il 
mercato delle « musicassette », 
mentre continua la crisi dei 
dischi a 45 giri. 

Si e chiuso 
il Festival 

di Todi 
TODI, 8 

Con un concerto del piani-
sta Alberto Neuman si e con-
cluso il VI Festival musicale 
di Todi. Tra le presenze piu 
illustri che hanno animato la 
manifestazlcne, ricordiamo 
quelle del Trio Casella, dei 
Solist! Aquilani e di Severino 
Gazzelloni. Di particolare In-
teresse e risultato anche il 
concerto di antiche musiche 
spagnole interpretate dal so
prano Florida Rodriguez, ac-
compagnata dal chitarrista Gi-
rolamo Gilardi: erano in pro-
gramma, in particolare. can-
zoni sulla storica condizione 
di arretratezza del contadino 
spagnolo. 

« I I podesta: di Colognole » a Tarquinia 

Forza contadina in 
un'opera del '600 
II fresco melodramma di Jacopo Melani presentato in una de-
gna edizione nel quadro del «Festival di musica e. arte» 

Dal nostro inviato 
TARQUINIA, 8 

' Al mister 1 degli antlchl si 
aggiungono quell! nuovi dei 
nuovl etruschi di Tarquinia, 
i quail vengono ora alia ribal-
ta con un «Istituto italiano 
per lo studio e la dlffusione 
della musica e delle arti ba-
rocche», che ha awiato, In 
questl glornl, il prlmo «Fe
stival dl musica ed arte ». Non 
indugiamo. adesso, sul baroc-
co musicale, che va inteso, co-
munque, come di musica fio-
rita nel periodo barocco e che 
ebbe, in genere, caratterlsti-
che diverse da quelle delle al
tre arti rientrantl in quell'at-
teggiamento della cultura. 

II cartellone di questo prl
mo Festival e piuttosto ambi-
zioso, ma gli etruschi tarqui-
niensl, con alia testa il sin-
daco (e gli fanno seguito la 

Azlenda del turlsmo, la « Pro-
Tarquinla», la Societa dl ar
te e storia), non si sono la-
sciati intimorire da questa im-
presa 

Tant'e, 1 noml dl Alessan-
dro Stradella (figurano due 
opere in programma) e di 
Jacopo Melani (si fe rappre-
sentata una sua opera co-
mica) — oltre quelll dl 
Haendel, Bach, Tartlni, Ra-
meau e Vivaldi che acqui-
stano una nuova vltalita — 
stanno dlventando popolari. 

Ierl sera, nel parco dl Vil
la Bruschl Falgarl, ad esem-
plo abbiamo asslstlto alia 
opera della quale si parla 
spesso, ma che assa! di ra-
do e possiblle vedere in una 
esecuzione dal vivo. Dlcla-
mo de La Tancia ovvero il 
podesta di Colbgnole, di Ja
copo Melani (1623-1676), pl-
stoiese di genio, che fu caro 

Susan batte 
gli uomini 

Susan Scott (nel la fu to) . a t f r ice spagnola nonostante i l nome 
anglosassone, sta at tualmente interpretando a R o m a — dove 
ha gia g i rato numerosi a l t r i f i lm — c U n uomo da bat tere », 
con la regia d i Luciano Erco l i . I I protagonists maschi le e 
Ciul iano G e m m a . 

discoteca 
Tre secoli 
di musica 

Chi e convinlo che la m u 
sica anlica, anlcriore per in* 
lemlcrci al 'ft(H), sia neces«a-
r iamenle auslera e monocolo* 
re , si ricredcra ccrlamenle e 
scoprira una realla n u o \ a a-
scnliando una bel la racrolla d i 
cinquo microsolco pubblicati 
dai la Phi l ips solto i l t i iolo 
The sound of music • Song 
and dances form 1300 lo 1600 
( I I suono del la musica - Can-
t i e danze da l '300 al ' W ^ l l . 
M e n l r e I ' idca che si ha della 
muMca di que»li secoli i 
quella di una pmduzione d i 
contenuli prevalentemente *a-
cri e l i l n r ^ i r i . quesia raccol-
ta d i complcssivamenle 110 
pezzi mcl le in luce I V - p e l l o 
laico, amoroso, d i in l ra i icn i -
mento sociale e persino d i i m -
pejtno civi le d i lanta mu«ica 
ozei i^noraia d i quei secoli. 
Opniino dei cinque dischi e 
dedicalo ad unVpoca e ail 
una € scuola ». I I pr imo . M H -
sica della cpoca del « Drra-
mvronc a. comprende mtiMc-i 
del '3(M» i ta l iano; «cacce ». 
ballale e madrigal i del fiorcn-
l ino Landini predominann co
me e giuMo in questo disco. 
accanto ad ahr i d i Giovanni 
da Firenze, Ghirardel lo ila 
Firenze e ad alcunt pezzi ano-
n i m i , che sono spesso adal la-
ment i strumentalt — come ci 
usava faro i n queU'epoca — 
di brani vocali del disco. I 
contenuli dei testi tono d i ca
rat Icre gioeoso, amoroso e per* 
aino morale, come in Music* 
son del l a n d i n i , dove si i ro-
nizza sulla moda di icr iver 
musica anche da parte di eme

riti ignorant i . Accanto al le 
toc i si notano negli aeeoni-
pagnamenli — per lo p iu r i 
ser, a l i a pochi esecutori — 
slrumenl i come f laut i do lc i , la 
ci lola, i c romorni , la celra da 
tavolo. i l l iu to , le zampogur, 
percussioni var ic: i l lu l lo con-
correndo a creare un cl ima 
sonoro d a w e r o attraentc. 

Col secondo disco siamo a l 
le scuolc franceae e inglese del 
'3(K) e del '400. U n mot let* 
to di impegno civi le d i M a * 
chaut gareggia i n bellezza con 
brani amoro<i, natural ist ici , 
imi la l iv i d i Dufay , Mor ton e 
no lc \o l i anonimi tnslcsi . Q u i 
lo slrumentale si arricehisce 
di s lrumenl i p iu hr i l lant i e in* 
len«i come i I romboni , la Cor
nelia ed a l t r i , dov'e da nolare 
la slupenda sonorila d i certi 
brani c«clnsivamenle st rumen-
ta l i . Musica della Corle di 
Bnrgogna si int i tola i l terzo 
di :co. dedicalo in gran pane 
a Dufay (1400-1471), rappre-
scnialo Ira I 'al lro da una com* 
posizione part icolarmcnle loc-
canle del sonelio petrarchesco 
Vergine bella, che di sol ce-
slila. Del ia sua m chanson • a 
i re \ o c i Se la face ay pale so
no preseniale anche due Ira* 
scrizioni s l rumenia l i , che ri-
velano la popolari la d i quesio 
comnosilore nel '400 e la ric* 
chezza di spunti che la sua pro* 
duzione offriva per osi assai 
diversi . Con la Musica del* 
Vepocn di Crisloforo Colombo 
siamo evidentcmente alia scuo* 
la spagnola I ra i l MOO ed i l 
'500. Cabezon, del Encina, 
M i l l a n , Mudar ra ed a h r i m u * 
• icano testi devozional i , ono-
matopeici , amorosi , cavallere* 
ich i e cosi v ia , con una gran* 
de d iver i i ta d i accent! etpres* 

sivi soltolineati daU'eslrcma 
ricchczza dello s lrumentale . 
I n f i n e , Musica di danza ila-
liana del '500, presenta una 
serie d i pezzi d i au lor i poco 
nol i e anon imi , i n buona par
te slrumenial i ma ancho con 
voci su testi scanzonali e ta-
lora apenanicnle scur r i l i ; da 
nolare i l particolare fascino 
l imbr ico d i alcune danze per 
I re l i u l i , o per qual l ro cro
morni -

Egecuzioni 
di rilievo 

Qualche parpla sul le esecu* 
z ion i , affidale a l complcsso 
inglese Musica Riservala d i * 
ret to da John Beckett (d i rc t -
tore art i - l ico Michae l M o r 
r o w ) . Questo complcsso, che 
comprende una decina d i can-
lanl i ed un cospicuo numero 
di s l rumenl i , ha real izzalo 
un'opera d i nolevole r i l ievo . 
coxliendo nell 'esccuzione i l 
momcnln e«pressi\o p iu au-
tentico d i ogni brano. Quc-
sli in lerprel i sanno che cosa 
significa . dolcezza, leggiadria, 
faslosila e anche aulenl ica a l * 
legria in quesia anl ica musi
ca che in lanl i e lant i a«pcl* 
l i (e m i riferisco al ia produ-
t tone meno dotla) r ivela sor* 
prendenl i col legamcnli con la 
musica popolare de l le campa* 
gne europee f ino ai noslr i an 
n i . Anche per questo la rac* 
colla e un caleidoscopio d i 
• t raordinar ia ' ricchezza, che 
conciliera p iu d 'nno con que
ste antiche musiche a cut ev i 
dentcmente e debitr ice lanta 
del la etoluziono poslcriore. 

9* n̂ « 

anche al Mazzarino (lo chia-
mo a Parigi), ma soprattut-
to 6 caro a noi, in quanto 
nella sua opera — un'opera 
comica — si celebra uno del 
primi, • felicl esperimenti In-
tesl a volgere alia terra lo 
sguardo che 11 melodramma 
— nascendo — aveva punta-
to al clelo erolco, aullco e 
mitologico. 

Quesfopera del Melani i-
naugur6 nel 1657 la stagione 
fiorentina del Teatro alia 
Pergola, ma ieri, dopo tre
cento anni abbondanti, ha an-
cora prodigiosamente spriglo-
nato una sua freschezza. Con 
tutte le cautele da una sempll-
clstica scoperta, dlremo che 
quella freschezza si mantlene 
inalterata grazie alia forza 
contadina che punteggia la 
opera. I nobili, le autorlta 

'01 podesta, appunto, che e 
un imbrogUone di prima gran-
dezza) e quei sempllclotti piu 
riluttantl a far funzlonare la 
testa, vengono «slstematl» 
dalle trame intelligent! e a-
stute (scarpe grosse, cervel-
lo fino) di Bruscolo che si 
preflgura anche come una pri
ma incarnazione di Figaro. 

Bruscolo rlesce a scombina-
re e a far combinar tutto, fa-
cendo. appunto, funzlonare il 
cervello. Un reallsmo schlet-
to e spregiudicato serpeggia 
nell'opera, grazie al libretto 
dl Andrea Monlglia i cui 
vers! flulscono ora con lo 
stringato pigllo di un Alfieri 
ante litteram (per esempio: 
uPrendi, parti, ritorna, osser-
va e tad))), ora con la bril-
lantezza di strofette nelle 
quali si inserisce la vita dei 
contadinl: una vita di stent!, 
povera, in balla dei padroni. 

Sono tempi difficill e - la 
saggezza realistica fa dire a 
Lisa che non ha la dote: 
« Ed usa in questi tempi ma-
nigoldi I un po' meno bel
lezza e un po' di soldi». 

Naturalmente, B r d s c o l o , 
per aggiustare le cose, ri-
corre al trucco della magla 
che e sempre la risorsa di 
chi cerca fuori di s<5 la bac-
chetta magica per modifica-
re la realta. Ma e una «ma
gla» giustlficata dalla sor-
dida avldlta dei padroni, 
mentre non e proprio una 
frode lo stratagemma che si 
inventa per appianare que-
stlonl sentimentali. « /n amor 
usare gli inganni I sempre 
fu lodabil cosa / e per trar-
re un sen d'affanni / Lice 
oprar frode amorosan. 

Sembra, a volte, persino 
avvertire il presentimento di 
un «tutto al mondo e burla», 
ma e'e di mezzo la novelli-
stica italiana, specializzata 
in burle anche piu atroci di 
quelle di far credere a un 
podesta di avere sotto i pie-
di un tesoro e di fargli cade-
re in testa una torre malan-
data. E ci6, per ottenere che 
una Isabella sposi il suo 
Leandro, che Lisa convoli a 
nozze con Flavio, che Tancia 
abbia il suo Ciapo: un se-
stetto di innamorati che.sol-
tanto Bruscolo riuscira ad 
unire nella conclusione che 
nle guerre d'amor / sono 
nunzie di pacc». 

La musica alterna pagine 
di tenera, patetica melodici-
ta (spesso palpitante con i-
ronia), ad altre dl straordi-
naria vivacita ritmica e di 
arguta vis comica, realizza-
ta anche con i bisticci lin
guistic! di un balbuziente. 
con filastrocche onomatopei-
che, con caricature di per-
sonaggi d'Alemagna. 

II centra pregnante della 
opera e Bruscolo, personag-
gio sbalzato a tutto tondo, 
con bravura e talento, da 
Angelo Marchiandi, un teno-
re sempre preciso nelle sue 
molteplici prestazioni che 
ha raggiunto qui, direm-
mo, YopUmum della sua 
laboriosa e onesta carriera. 
Ha avuto una «spalla» ec-
cellente in Italo D'Amico 
(Desso), balbuziente. gobbo e, 
alia fine, ubriaco, il quale 
riesce a sospingere in un 
clima di ninna-nanna lo sfi-
nlmento della sbornia. Otti-
mo era anche Angelo Degli 
Innocenti (Ciapo), mentre un 
po' spaesato e sembrato Ro
bert El Hage nei panni del 
podesta. < 

Corinna Vozza (Gora) e 
Carta Virgili (Tancia) han
no con eleganza disimpegna-
to scenicamente e vocalmen-
te le loro parti. II gruppo de
gli innamorati nobili che 
non riescono pero ad appar-
tarsi nella loro nobilta sen-
za il soccorso contadino, a-
veva anch'esso cantanti-atto-
ri di rilievo. Alle finezze di 
Silvia Silveri (Isabella) ha 
corrisposto la preziosa inten-
sita di Teresa Rocchino (Li
sa) . una cantante da non per-
dere d'occhio. Claudio Razzi 
(Leandro) e Walter Monache-
si (Flavio), l'uno con dism-
volto garbo, l'altro mirabile 
anche per la dizione, com-
pletavano la schiera degli in
terpret!. 

Una sorpresa e stata la fi-
nitezza deU'esecuzione, cura-
ta dal maestro Marcello Pe-
ca (anche revisore della par
ti tura). cui ha dato smalto 
il clavicembalo di Saverio 
Franchi. La regia era di Ve
ra Bertinettl che, spesso ce-
lebrata per le geniali solu-
zioni adottate in mini pal-
coscenici, ha compiuto lo 
exploit d! far convergere al 
centra di un palcoscenico al-
l'aria aperta il ritmo d'uno 
spettacolo agile e succoso. 

Notevole il successo, nonche 
i'affluenza del pubblico. 

Stasera nel Ninfeo di Ma
rina Velca si da 11 Trespolo 
tutore (1677) dl Alessandro 
Stradella. Sabato, ancora a 
Marina Velca, si replica tl 
podesta di Colbgnole. L'in-
gresso, a proposlto, b gra-
tuito. 

Erasmo Vafont* 

le prime 
Cinema 

Un omicidio 
consentito 

dalla legge v 
""" Nonostante le buone inten-
zioni, l'attore-reglsta « Jean-
Pierre Mocky non e mai riu-
scito a dare una forma con-
vlncente alle sue Idee clne-
matografiche: si pens! a Les 
Dragueurs (1959), a Un Cou
ple (1960) e a Snobs (1962). 
In poche parole, l'antlconfor-
mismo e la rabbla dl questo 
reglsta francese d'origlne po-
lacca non hanno mal trova-
to la giusta misura linguisti-
ca per la loro espresslone, e 
Un omicidio consentito dal-

.lo legge — interpretato dal
lo stesso Mocky — ne e la 
ultima prova. 

Se Snobs voleva rappresen-
tare l'arrivlsmo dl provincla, 
Un omicidio consentito dalla 
legge tenta dl mettere 11 dlto 
sulle piaghe aperte dalla cor-
ruzlone, - dal compromessl, 
dagll strumentallsmi e - da! 
patteggiamenti polltlcl • alia 
vigilla delle elezionl, che ve-
dono l'un contro l'altro arma-
tl due candidatl di opposte 
correnti politiche. Nel fuoco 
Incroclato del combattlmen-
to politico per il potcre, do
ve anche i «colpi bassi» so
no permessl, si muove un 
evaso, un uomo che nel Mag-
gio francese ucclse in circo-
stanze poco chiare (pare per 
leggittima difesa) un ufficla-
le di pollzla, e che ora e 
braccato dalle forze dell'«or-
dlne » al servlzio di un candi
date che tenta di screditare 
all'opinione pubblica la «mo-
ralltaw del suo avversarlo. 

II film a colori dl Mocky 
e a volte didascalico, a vol
te grossolano, e quasi sem
pre oscuro circa la reale iden
tity delle forze politiche in 
gioco. La figura deU'evaso, 
leale e astratta, ci appare co
me l'esempio positivo dello 
eroe romantico, piit ingenuo 
che rivoluzlonario, piu senti-
mentale che umanamente ma-
turo. II romanzesco si con-
fonde con il cattivo gusto e 

il bariale, e le Intenzlonl II-
bertarie scadono nel puro 
velleltarlsmo anarchlco espres
so attraverso un pesante sto
le naturalistlco. 

L'uomo che 
doveva \ uccidere 
il suo assassino 
II film a colori dl Eddie 

Davis, interpretato da Torn 
Try on, di originale ha soltanto 
l'ldea centrale della vicenda, 
centrata sulla lenta agonla dl 
un condannato a morte per 
awelenamento. Frank, casual-
mente implicato In un Iosco 
affare (traffico di uranlo pu
ro), dopo aver ingerlto una 
dose rldotta ma ugualmente 
letale di veleno, riuscira a far 
fuori il suo assassino dopo 
una lunga e minuzlosa inda-
glne personale. II film e den-
so di luoghi comuni, e non 
manca il risvolto patetico del
la tragedia: a pochi passi dalla 
morte. il prestante awocato 
scoprira di amare come non 
mai la sua petulante segretarla. 

r. a. 

Film su Parigi 
nella realta 
e nei sogni 

PARIGI. 8 
II reglsta francese Yves Al-

legret si appresta a reallz-
zare un film che, Intltolato 
Le petits fiances du monde 
(« I fidanzatini del mondo »), 
raccontera la storia di un ra-
gazzo bretone alia scoperta 
della capitale. Nella pelllcola 
appariranno due Parigi: quel
la disumana dei grand! edl-
ficl modernl e quella che il 
ragazzo immagina nei suoi 
sogni. 

Protagonista del film sara 
Yves Corday, un giovane atto-
re gia noto al telespettatori 
francesi per aver interpretato. 
sempre con la direzlone di 
Allegret, il teleromanzo Grat-
ne d'ortie '«Seme d'ortica»). 

EDITORI RIUNITI 
NOVITA' 

CMELKATZ 
Scntt i 1935-1945 

prefa2ione di Giorgio A m e n -
dola • Biblloteca del movi-
mento operaio italiano • 2 
volumi pp. LX-688 - L. 4.800 -

. Le t te re , saggi. art icol i : la piu 
viva testimonianza della bai-
taglia ideale e polttica del 
granrie d ingente e organizza-
tore del Fronte della gioventu. 

LUKACS 
L'uomo 

e la rivoluzione 

prefazione di L. Gruppi • Ar-
goment i • pp. 80 • L. 900 • Gl i 
u l t imi scritti del f i losofo un* 
gherese sulla funzione dell 'uo-
niD nel processo di trasfor-
ma2ione rivoluzionaria del la 
•oc ie ta . 

ISTITUTO GRAMSCI 
Scienza 

e organizzazione 
del lavoro 

Argoment i - pp. 194 • L. 1.200 • 
Lotte operaie. sviluppo tecno-
logico e tendenze general i 
del l 'economia nell 'analisi di 
r icercatori m a m i s t i . 

BERNARDINI 
La scuola nemica 

prefazione di A . Albert i - Pai* 
deia • pp. 184 • L. 1.000 • 
L'autore del «.Diario di un 
m a e s t r o » in Barbagia: dalla 
test imonianza degli stessi 
bambini , la drammatica situa
zione del la scuola in Sar-

•^-degna. . 

Morte a Roma 

XX secolo - pp. 276 • L. 1.500 -
L'eccidio del le fosse ; Ardea-
t ine nella precisa ricostruzio-
ne del giovane studioso ante-
r icano, autore di « S a b a t o 
nero ». 

MINTZ-COHEN 
America INC. 

prefazione di G . Corsini -
XX secolo • pp. 600 • L. 2.500 • 
II potere del le grandi «cor 
porations » e la loro influen
za neM'attivita governativa 
degli Stat i Uni t i . 

L 
Nascita di una 

pedagogia popolare 

a cura di M . Cecchini • Pai-
deia • pp. 464 - I . 2 000 • 
II pr imo esempio di una or
ganizzazione pedagogica - ri
voluzionaria » nei paesi capi
talistic!. 

BERTHOLET 
Dizionario 

delle religioni 

prefazione di A . Donini • Uni
versale • pp. 486 • L. 1.800 • 
Tutt i i fenomeni rel igiosi del
la storia umana, alia luce 
del la crit ics scientif ica piu 
autorevolc. 

Rivolta e liberta 

a cura di M . Nei rot t i • - . • 
idee - pp. 240 • L. 1.000 • 
I t emi fondamental i del pen* 
siero anarchico nel la elabo-
razione del rivoluzionario 
russo. 

ALBANESE 
LIUZZI-PERRELLA 

I consigli 
di fabbrica 

I I punto • pp. 120 • L. 700 • 
Una t ra le esper ienze piu vi* 
tal i del movimento operaio 
i tal iano. 

GIEREK 
La Polonia socialista 

prefazione di G . C . Paietta • 
I I punto • pp. 220 • L. 1.000 • 
1 problem! piu urgent! a l a 
prospett ive poli t iche della Po> 
Ionia nell 'analisi de l segreta-
n o del part i to operaio. 

PAUOLINI 
Due viaggi in Cina 

I I punto • pp. 128 • L. 700 • 
Un comunista ital iano nella 
repubblica popolare c inese: 
un reportage sincero • at-
lento sulla realta d e l p a e s t 
dopo la »r ivo luz ione cultu* 
rale ». 

SOLARO-VADIS 
I processi di Atene 

II punto • pp. 140 • I . 80a • 
La montatura poliziesca eo% 
tro Stathis Panagulis • Lajt 
na Briffa « il processo ca» 
tro i comunisti flraai-

reai vf/ 

controcanale 
IL NAUTILO —> Meno af-

fascinante e movimentata 
della prima, la seconda pun-
lata della serie L'uomo e il 
mare - ci ha tuttavia offerto 
10 straordinario incontro con 
il nautilo, un abitante degli 
abissi marini che ha cinque-
cento milioni di anni e dal-
Vera mesozoica ai nostri gior-
ni non ha subUo alcuna evo-
luztone. Sinora gli scienziati 
avevano potuto contemplare 
il nautilo soltanto alio stadia 
di fossile: Cousteau e il suo 
gruppo ne hanno scoperto, 
per caso, alcur\i esemplari vi-
venti e, come abbiamo visto, 
sono riusciti a filmarlt con 
tutta calma, cogliendo persi
no il momento del loro ac-
copptamento. 

La spedizione, questa volta, 
si era prefissa lo scopo di 
verificare quali conseguenze 
abbia I'inquinamento del ma
re a livelli profondi: e han
no scelto le acque della Nuo
va Caledonia, nel Pacifico, do
ve esiste una miniera. Come 
al solito, siamo stati messi in 
grado di seguire passo per 
passo Vesplorazione del fondo 
marino e di condividere le 
difficolta, le avventure, an
che gli sforzl sul piano del-
I'applicazione di nuove tecni-
che, del gruppo di Cousteau. 
11 documentario ha assunto 

toni chiaramente didascalict a 
tratti: ma non sono mancati 
i momentl emozlonantl, come 
quello della caccia e della 
cattura dal serpente di mare. 
Un chiaro esempio di come 
Cousteau e i suoi collabora
tor! mirino sempre ad offri-
re at telespettatori elementt 
di conoscenza, piuttosto cht 
semplicl motivi spettacolari, 
lo abbiamo avuto nella s«-
quenza dei serpenti marini 
cdlti quasi in una danza sur-
reale contro lo sfondo fosfo-
rescente. Una visione motto 
suggestiva che, come notava 
il commento, somigliava ad 
uno spettacolo psichedelico: 
la tentazione di soffermarsi 
a lungo ad ammirarla e di 
fame uno dei momenti Uiia-
ve della puntata, poteva et-
sere forte, invece, si 6 rapi-
damente passati ad altro: 
cioe a quel che contava ri
spetto agli scopi che si era-
no prefissi. Sono scelte simi-
li, ci pare, che distinguono 
questi documentari di Cous
teau da quelli dt coloro che 
si calano con la macchina da 
presa negli abissi marini, non 
tanto per comprendere meglio 
la natura e le sue leggi, quan
to per cogliere visioni incon-
suete e meravigliose da ven
der e, poi, a suon di milioni. 

g. c. 

oggi vedremo 
TRAGICO E GLORIOSO '43 
(1°, ORE 21) 

I 45 giorni di Badoglio e il titolo della terza puntata del pro
gramma curato da Mario Francini. La trasmissione dl stasera 
ricostruisce il breve periodo del governo dl Badoglio, con un 
servlzio volto all'esame della caduta del regime fasclsta; la cui 
fine provoco entusiasmo e una legittima euforja. La realta 
smentl purtroppo tutte le lllusorle speranze dl pace e liber
ta, sia per la politica antipopolare della monarchia e di Ba
doglio sia per il peso aella tragica eredita lasciata dal fa
scisms 

FRANK SINATRA (1°, ORE 22) 
Va in enda questa sera la replica di uno « special» In quat-

tro puntate dedicato a Frank Sinatra. II programma, realiz-
zato da Adriano Mazzoletti, consiste nella reglstrazione di uno 

spettacolo tenuto da Sinatra piu di due anni fa alia «Royal 
Festival Hall» dl Londra. Di dubblo gusto, questa inizlattva del
la RAI-TV: !e repliche ormai non si contano piu e spesso, co
me in questo caso, vengono rlproposti programmi piuttosto re-
centl. g l i rivelatisi dl srarso interesse. 

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

La quarta puntata del programma curato da Ghigo De 
Chlara e John Francis Laine ha per titolo Sotto le bombe ed 
e dedicato ai documentaristi Humphrey Jennings e Pat Jack
son, eplci narrator! dei bombardament! di Londra e delle vi-
cende belllche di cui fu protagonista l'lnghilterra. Durante la 
traamlssione vanno in onda The true story of Lili Marlene e 
The eight days di Jennings, e Western approaches dl Pat Jack
son. 

programmi 
TV nazionale 
10,15 Programma clnema-

tografico 
(Per la sola zona dl 
Messina) 

18.15 La TV del ragazzl 
19,15 Mare sicuro 

Sesta puntata del 
programma realizza-
to da Andrea Pitti-
ruti e Maricla Bog-
gio. 

19,45 Teleglornale sport • 
Cronache Italians 

20,30 Teleglornale 

21,00 Tragico e glorioso 
'43 
« I 45 giorni dl Ba
doglio ». 

22,00 Frank Sinatra « La 
voce » 

23,00 Telegiornale 

TV secondo 
21,00 Telegiornale 
21.15 Sim Salabim 
22.15 Autoritratto dell'ln-

ghilterra 
- • Sotto le bombe*. 

Radio 19 
CIORNALE RADIO • Ore- 7, 
S, 12. 13 , 14, 17, 20 • 23; 
7,30: Mattutino musicale; 8,30: 
Canzoni; 9: 45 o 33 purcM 
giri; 9.15$ Vol ed lo. con W. 
Bentivcgna; 11.15: Ricerc* au-
tomattca; 11,30: Ouario pro
gramma. di M. Costanzo • 
M . Marcbesi; 12.44: I I snda-
nMricanta; 13.20: Imprtnrvisa-
menta qnest'estata, presenta 
A. Lupo; 14,1th Corsia prefe
rential*; 15: Per troi giovani; 
17.05: I I girasole; 18,55: Per 
sola orchestra; 19,25: Dttetti 
d'amore* 20,15: Ascolta, ai fa 
•era; 20,20: La fabbrica dei 
tooai; 2 1 : Allegramente in mu
sica; 21,30: Antotogia di inter
pret!, Direttor* H . Knappert* 
abuacb; 22,20: Andata e ritor* 
no. presenta M. Marches!. 

Radio 2° 
CIORNALE RADIO • Ore: 6.30, 
7.30, »*30, 10.30, 12,30. 
13,30. 16.30, 17.30, 18.30. 
19,30, 2 2 ^ 0 ; 6: I I martiniere; 
7.40: Booogio-no; 8,14: Com* 
•lessi -restate; 8,40: Come • 
percbe; 8,54: Antepritna; 9,35: 
L'arte dl aiiaogiaia. 9 ^ 0 : 
• Madamin »; 10.10: Ua disco 
per restate; 10,35: Special oggi 
COB A. Motto; 12,10; Regioaalr; 

12,40: Alio gradimento; 13,35: 
Bungiorno sono Franco Cerri • 
voi?; 13,50: Come e perch*; 
14: Su di giri; 14,30: Regionali; 
15: « La Certosa di Parma ». 
di Stendhal; 15.40: Bollettino 
del mare; 15,45: Cararai; 17,35: 
Offcrta spedate; 19,30: Radio-
sera; 19,55: Superestate; 20,10; 
Andata e ritomo, presenza M . 
Marches!; 20.05: Supersonic; 
22,43: Toujour* Paris; 23: Bol* 
lettino del mare; 23,05: Musica 
leggera. 

Radio 3" 
ORE - 9,30: Senwenuto in Ita
lia; 10: Concerto; 11 : I con
cert! di Albinoni; 11,30: U»»-
versita int. C Marconi; 11,40: 
Musiche italiane; 12,15: Mo-
sica nel tempo; 13,30: Inter
mezzo; 14,20: Listino Borsa di 
Milano; 14.30: Concerto, di* 
rettore C Munch; 16: Liedcri-
stica; 16.30: Tastiere; 17.20: 
Fogli d'album; 17,35: Angoto 
del jazz; 18: Musiche di Hum-
in*!; 18,35: Musica leggera; 
18.45: I duetti di Cirri; 19,15: 
Coocerto serate; 20,15: Societa 
o costume nei personaggi del-
I'opera buffa; 20,45: Musica 
antiqua; 2 1 : Ciornale del Tar* 
to-, 21,30: « I I mondo senza 
gamberi ». 
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NARRATORI ITALIANI: LA CAPRIA 

La coscienza 
frantumata 

« Amore e psiche», un'opera manieristica per 
quanto squisitamente elaborata, ripropone I'or-
mai classico tema dello sdoppiamento e della 
disgregazione deirindividuo che fugge la realta 

RAFFAELE LA CAPRIA, 
«Amore e psiche», Earn-
piani, pp. 163, L. 1.500. 

II romanzo novecentesco ha 
esplorato a lungo il tema 
dello sdoppiamento e disgre
gazione della coscienza indi-
viduale: soverehiato da una 
realta oppressiva. il personag-
gio non 6 piu in grado di 
riconoscersi nelle azioni che 
continua meccanicamente a 
compiere, e fugge entro se 
stesso, fra sogni e incubi. in 
uno sforzo estenuante di ri-
salire alle origini esistenziali 
dell'angoscia. errando alia ri-
cerca d'un significato di au-
tenticita per la sua presenza 
nel mondo. Impostato su una 
ripresa di questi motivi or-
mai classici, Amore e Psiche 
di Raffaele La Capria si qua-
lifica anzitutto come un'ope
ra manieristica. per quanto 
squisitamente elaborata. 

II libro e costruito con sa-
pienza: un impianto narrativo 
disarticolato e mobilissimo, 
procedente per svolte, con-
trasti, parallelismi. al quale 
si contrappone una scrittura 
tenuta invece sotto fermo con-
trollo, in una tersita priva 
di ridondanze compiaciute. II 
risultato migliore di questa 
accortezza tecnica sta nel rag-
giungimento di una commi-
stione inestricabile tra il pia
no della realta oggettiva e 
quello puramente interiore: i 
fatti esterni trapassano di con-
tinuo senza sforzo nelle proie-
zioni immaginarie di un'in-
quietudine febbrile. 

Siamo in un clima di am-
biguita che si sottrae a ogni 
verifica razionale. Cosi acca-
de anche per l'awenimento 
capitale del romanzo, l'esplo-
si(ne di una bomba durante 
una manifestazione antifasci-
sta: il lettore non sa se sia 
stato il protagonista a pro-
vocarla involontariamente, 
lanciando un sasso contro la 
propria immagine riflessa in 

LETTERE 
A FELICE 

Kafka 
insetto 
crudele 

ELI AS CANETTI, c L'aL 
tro processo - Lettere di 
Kafka a Felice >, Lon-
ganesi. pp. 164. L. 2J200. 

Coscientlssimo del suol 
mali ma non per questo su-

t scettibile di guarigione, at-
' tratto come un mito dalla 
possibility dl ottenere an-
ch'egii, l'escluso dal piu pic
colo risultato, niente dl 
meno che la normality, e 
quella normalita centrale 
dell'eslstenza che e il ma
trimonii), il vivere fiducio-
si in, almeno! un altro es
sere, Franz Kafka tento 
questa per lui sovrumana 
impresa insieme a una ra-
gazza plccolo-borghese, Sa
na, attiva, ben sistemata 
nella vita: Felice Bauer. 

Kafka dovette ammirare 
in Felice proprio la norma
lita attiva, la mancanza di 
quel vasto regno psicolo-
gico dove egli invece s'ag-
girava come un sovrano 
pazzo. Felice non aveva 
mille volonta e quel che 
diceva non era frantumato 
da innumerevoli possibili
ta awerse: desiderava met-
tere su famlglia e. ipotesl 
allucinante, forse dare un 
figlio al genio della sterlli-
ta, al non padre per eccel-
lenza. E tuttavia chi rite-
nesse Kafka vittima di un 
amore a cui egll non re-
puta d'aver la forza per 
dar seguito essendo troppo 
arduo vivere contro le oscu-
re potenze per sfidarle per-
fino con un matrimonio e 
i carichi d'esso, sbagllereb-
be. La vittima e Felice piu 
che Franz. Quest'ultimo ln-
fatti con la "malvagita" 
che i malati si concedono 
visto che soffrono piu de
gli altii, spinge Felice alle 
soglie della mitica norma
lita per poi rinfacciarglle-
la come un ben misero de-
stino per lui, il grande de-
relitto! Inoltre spietato 
nella sua vocazione di scrit-
tore lascia Felice alle so
glie della sua esistenza piu 
profonda. delusa, mentre 
egli trova nel poter lamen-
tarsi con la parola della 
vita una salvezza quasi reli-
giosa. 

Ellas Canettl, nel coglte-
re e finemente commentare 
le lettere di Kafka, ci d l 
occasione di rivedere I 
molti aspetti dl una perso-
nallta della quale forse non 
s'e analizzato quanto meri-
ta non tanto il terrore d'es-
sere riflutato dall'lntero 
mondo ma I* volenti dl ri-
fiutarlo, l'odk) ostlnatissi-
mo contro il mondo. 11 di-
fenders! da esso, anzi do-
minarlo acrlvendo. Un 
Kafka demonlaco e crude
le oltre al Kafka 'insetto'. 

Antonio Sacca 

uno specchio stradale. o se 
responsabile dell'attentato sia 
il suo amico Gianni, mala to 
psichico e incline al nichili-
smo protestatario; d'altronde 
non e chiaro neppure se que
sto Gia.vii esista davvero. e 
non si tratti solo di un alter 
ego 

Come die sia, vissuto effet-
tivamente o rjsolto in una 
fantasticheria visionaria. il ge-
sto ha un potere liberatorio: 
il protagonista se ne sente 
tratto a riconciliarsi con se 
stesso, lornando a vedere il 
mondo con serenita innocen-
te: guarda la sua bambina 
e si immedesima nello sguar-
do di lei. « che parte da zero, 
che destituito d'immagini e 
di pensieri, di parole e di 
concetti, fissa immobile ogni 
cosa — senza batter ciglio. 
E sente che alia perfezione 
di quell 'occhio corrisponde la 
perfezione del mondo che 
quell'occhio vede ». 

II nucleo ideologico del ro
manzo e dunque in una esal-
tazione dell'atto subitaneo e 
irrevocabile, dettato dall'istin-
to ma lungamente desiderato, 
tale da restituire all'individuo 
la plena disponjbilita di se: 
« avrebbe potuto liberarsi del 
mondo e di se stesso. di tutto 
cio che e stato fatto di lui, 
non per annientarsi ma per 
saltar fuori dalla reclusione 
della vita determinata. vivo 
come un pesce, nel mare im
mobile dell'esistenza ». Anche 
questo non e un motivo ine-
dito: ne parlavano gia i sur-
realisti e i decadenti, a ini-
zio secolo. Solo che per i 
primi il delirio terroristico 
era la forma paradossale d'una 
istanza di rivolta collettiva, 
non contro tutti ma in nome 
di tutti; i secondi invece di-
scorrevano del delitto gra-
tuito come mezzo supremo 
per la libera affermazione del 
singolo. 

L'originalita di La Capria 
sta nell'estendere il gioco del-
Ie ambivalenze anche ai due 
poli di un dibattito cosi im-
pegnativo. Ma proprio qui la 
sua disinvoltura cede: la par
te finale del romanzo e assai 
piu fiacca rispetto alia prece-
dente, con il venir meno sia 
della levita di contrappunti 
ritmici sia della sorta di ila-
rita drammatica che ne aveva 
sorretto le pagine. L'ambigui-
ta della struttura crolla. per 
cosi dire, su se stessa: resta 
solo un improbabile residuo 
idillico. 

II lettore ne trae conferma 
di quanto sia sempre rischio-
sa 1'evocazione dell'irrazio-
nale: la dove tutto si equi-
valga, dentro e fuori. deter
minate e indeterminate allu-
cinazione e fisicita, anche i 
termini di riferimento basila-
ri dell'universo sociale, pro-
gresso e reazione. possono 
smarrire ogni senso alternati
ve per oonvertirsi indifferen-
temente l'uno nell'altro. Simi-
li apprensioni assumono mag-
gior peso oggi. quando la 
narrativa piu o meno speri-
mentale e avanguardistica si 
accosta ai fenomeni della con-
testazione. della protesta gio-
vanile, del disagio intellettua-
le sull'orizzonte del tramonto 
dei valori etici e di costume 
tradizionali. 

Certo. e importante che i 
Ietterati se ne approprino; e 
per farlo. e necessario ricor-
rere a strumenti adeguati. nel 
metodo e nel linguaggio. Ma 
il punto e che 1'approccio 
a una materia di tale incan-
descenza pud esser guidato 
dinamtcamente da un'intenzio-
ne conoscitiva. volta a scor-
gervi. sia pure in controluce, 
la tensione verso una socia-
lita migliore: oppure pud de-
clinare a una nuova forma 
di culto dell'azione violenta. 
mito e risorsa ben noti di 
un vitalismo incontrollato. 

Del resto questo criterio di-
stintivo vale per tutta la cul-
tura letteraria di stampo avan-
guardistico. Poco utile appare 
considerare questa produzjone 
come un insieme compatto, 
da anatemizzare o assolvere in 
blocco, magari secondo la fal-
sariga ormai superata deD'op-
posfztone tra impegno e di-
simpegno. Piu fruttuoso e ve
rifica re quali opere ed autori 
portino anche sul terreno del-
1'informale. del simbolismo 
onirico, persino della pura ri-
cerca linguistica una esigenza 
dordine critico: e quali in
vece adeguino un'alta tecno-
logia stilistica ad una rap-
presentazjone mimeticamente 
passiva del caos d'una civilta 
fallimentare. Resta inteso che 
il criticismo si esprime an
che nell'intransigenza della ne-
gazione. nell'urlo e nello sber-
leffo; 1'essenziale e che con 
i disorganici rapporti umani 
del mondo tardocapitalistico 
ci si incontri e si soontri 
per misurarne 1'inautenticita. 
non per mistificarla in nome 
di un ritorno al primato as-
soluto dell'io, comonque ma-
scherato, e sotto qualsjasi ali
bi si presenti. 

Vrttorio Spinazzola 

OCCUr^2'0NE 

btat r i m • 
INCOLTfc 

I disegni politici di Caruso 
(W.S.) — I disegni e la graflca mili

tants di Bruno Caruso sono ormai cosi 
noti da costituire dawero • una costante 
politlca e ideologica nella quotldiana lot-
ta contro il fasclsmo e il capitalismo. Da 
Portella della Ginestra al ghetti del ne-
ri USA; dalla rivoluzione cinese alia lot-
ta del vietnamiti contro I'aggressore ame-
ricano e alia fine del Che. sono decine e 
decine di disegni raccoltl in questo vo
lume (Disegni politici di Bruno Caruso • 
Dedalo libri, con una introduzione di 
Roberto Giammanco) lungo il quale si 
snoda il filo rosso della rivolta e delle 
battaglie politiche di questi ultimi venti 
anni. 

Le immagini sono, come sempre nei la-
vori di Caruso, a crude, disadome, nella 
loro aderenza al piu coerente realismo o 
deformate nello sforzo dl esprimere fino 
in fondo la follia e l'orrore», scrive giu-
stamente Roberto Giammanco nella pre-

sentazione. Le orride bocche spalancate 
dei mafiosl, gli occhi profondi. sereni, o 
rabbiosamente fieri dei martiri e dei com-
battenti per la liberta, appaiono, ogni 
volta, resi con un segno forte e preclso, 
senza tentennamenti e mezze misure. 
Conservando una propria autonomia e-
spressiva e moduli personalissimi di ri-
cerca, Caruso, senza dubbio, ha fatto sua 
la lezione dei grandi come Grosz e Hear-
tfield che negli anni '30. nella Berlino 
dove il nazismo stava ormai per vince-
re, dist'gnavano e fotomontavano cartel-
li, manitesti politici e giornali murali che 
poi gli operai della citta portavano In 
giro nel corso degli scontri con la po-
lizia o con gli uominl dl Hitler. II Ubro 
di Caruso non e quindi la riscoperta di 
un artista, ma la conferma di un impe
gno morale e politico portato avanti con 
rigore e coerenza. 

Nella foto: «Occupazione delle terre 
incolte» 1957. 

PROBLEMI DEL LAVORO 

Lotte operaie 
alia FIAT 

LUCIO LIBERTINI, « La FIAT ne
gli anni '70 >, Editori Riuniti, pp. 
292. L. 1.200. 

(Stefano Cingotani) Dove va l'industria 
dell'automobile, come si sta strutturando 11 
piu grande > monopoUo italiano? Giovanni 
Agnelli nella ormai nota intervista all'Espres-
so del 19 novembre dello scorso anno, trat-
teggid cosi la strategia, del gruppo: «Alla 
lunga ci trasformeremo in un'impresa che; fi-
nanzia, monta e distribuisoe un prodotto i 
cut pezzi costitutivi verranno da aree molte-
plici, secondo le possibilita e le convenlenze 
di mercato. C'e di piu: tra due o tre anni le 
automobili prodotte da aziende estere su no-
stre licenze laggnngexanno m cifra le auto 
prodotte dtrettamente dagli stabilimenti 
Flatw. . , 

Proiezione intemazionale. concentrazione e 
aumento del peso del capitale finanziario: 
queste tendenze vengono • analizzate nel li
bro di Libertini. Nei due capitoli iniziali 
viene tratteggiata la espansione del monopo
Uo nel dopoguerra (la produzione di auto
mobili e passata dalle 118 mila del '50 al mi-
lione 639 mila del 72, il fatturato da ISO nri-
liardi a 2.080 miliardi, i dlpendenti da 70 
mila a 190 mila) e la sua coUocazione sul 
piano internazionale, nonche le prospettlve 
di sviluppo delllFI-Fiat. H resto del capitoli 
e dedicate invece aile lotte della classe ope-
raia degli ultimi anni, alia crescita della sua 
coscienza, e della sua capacita di incidere 
sulle scelte complessive per modificarle. Le 
lotte per «un nuovo modo di fare l'automo-
bUev, oosi, harmo spinto non solo verso una 
modifica, seppur parziale. deU'oxganizzazione 
del lavoro della FLAT ma anche verso un 
dirottamento dl parte degli investimenti del 
monopolio nel Mezzogjomo. Libertini esami-. 
na inoltre lo sviluppo nuovo del sindacato e 
del parttto comunista, dialetticamente cau
sa ed effetto della maturazione complessiva 
della classe operaia FIAT. 

PENSIERO SCIENTIFICO 

II fondamento 
di Paracelso 

Teof rasto-Paracelso Paragrano, a 
cura di Ferruccio Masini, Laterza. 
pp. 180. L. 1.200. 

(Gianfranco Berardi) Verso Ja fine del 1528 
a Theofrhast Bombast von Hohenhelm, det-
to con una latinizzazione Paracelso (termine 
che forse signifies anche «al di sopra di 
CeIso», il Cicerone della medicina romana), 
il oonsiglio cittadino di Norimberga conces-
se rautorizzazione a pubblioare alcuni scrit-
ti sul modo di curare il morbus gallicus (si-
fillde) nei quali veniva contestato il valore 
terapeutico del guaiaco (un albero delle An-
tille) ed esaltato come farmaco piu efficace 
il mercuric. La cosa non piacque ai Fiigger, 
i celebri banchieri tedeschi i quali stavano 
accumulando grossi guadagni proprio knpor-
tando guaiaco dall'America. Le loro pressio-
ni e quelle dei doctores per cosi dire « guaia-
chianin costrinsero Paracelso ad astenersi da 
ulteriori pubblicazioni. Nacque cosi il Para
grano — pubblicato postumo — come rea
zione polemica alia proibizione e come atto 
di accusa contro i falsi medici accusati di 
negare alia medicina il suo vero a fonda
mento» sul quale poggiare diagnosi e tera-
pia, e dl attenersi invece alia sola autorita 
del test! aristotelici o galenici. Tale fonda-
mento Paracelso erigeva su quattro colonne 
(investigazdane naturale, filosofia, astronc-
mia. alchimia ed etica) proponendo il pri-
mo metodo terapeutico di tipo omeopatico. 

II valore del testo nella storia del pen-
siero sdentifico e filosofico e ben delineato 
nella nota introduttiva di Ferruccio Masini 
che insiste soprattutto sulla natura arina-
scimentale e baconiana» di Paracelso, cioe 
sulla sua tendenza incessante a ricercare 
sempre «la riprova dei fatti n. Va ricordato 
che Paracelso fu autore anche di una serie 
di scritti etico-politici (anch'essi - recente-
mente presentati da Laterza a cura di Nico-
lao Merker) il cui valore sta nel fatto che in 
alcuni punti mtegrano il oomrunismo di Tho
mas Muntzer (evangelicamente ristretto alia 
sola distribuzione dei beni) con proposte di 
socializzazione cooperativistica della produ
zione. 

RICERCHE DI STORIA CONTEMPORANEA 

L'eversione <<legale» 
L'opera di K.D. Bracher, apparsa in lingua originate nel '1969, 
ha segnato una tappa importante negli studi sul fenomeno 

1 dell'ascesa e del dominio del nazional-socialismo in Germania , 

KARL DIETRICH BRACHER 
a La diitatura tedesca >. Ori-

. gini, strutture, conseguenze 
del nazionalsocialismo, I I 
Mulino. pp. XXIV + 745, Li
re 10.000. 

ELIOT BARCULO WHEA-
TON, c Le origin) del na
zismo », Vallecchi. pp. IX + 
490. L. 4.500. 

II volume di KX>. Bracher 
che viene oggi fatto conosce-
re ai lettori italiani (la pri
ma edizlone tedesca e del 
•69) ha segnato una tappa 
importante negll studl sulla 
Germania nazlsta. SI tratta 
di una sintesi di ampio re-
spiro. costrulta attraverso la 
elaborazione e l'organlzzazio-
ne crltlca delformai abbon-
dantisslma letteratura eslsten-
te suH'argomento, secondo una 
preclsa llnea interpretatlva. 

Assai netta e la contesta-
zlone, da parte del Bracher, 
della tesi « mistlficatrice » ed 
opportunista, largamente dif
fusa nella RFT durante 11 pe-
rido adenaueriano (ed oltre) 
e sostenuta fra gli altri da 
uno studioso « autorevole » co
me il Ritter, per la quale il 
fenomeno dell'ascesa e del do
minio del nazionalsocialismo 
si rlduce o all'opera di un 
«genio malvagio» o ad un 
« disgraziato incldente». Co
me sottolinea nell'introduzio-
ne Alberto Aquarone, l'auto-
re si rifiuta anche di «dis-
solvere neirambiguita dl cer-
ti discorsi sulle tendenze e 
controtendenze di lungo pe-
riodo nella evoluzione della 
Germania moderna Tindivi-
dualita storica. propria e ir
refutable, in tutti i suoi trat
ti piu qualificanti, del regi
me hitJeriano» e, quindi, non 
accoglie le interpretazioni di 
Vermeil o dl Schirer che, a 
suo avviso. conducono ad una 
visione deterministlca della 
tragedia: tuttavia, il proble-
ma della « continuity » e delle 
«persistenze» e ben presen-
te in tutta la ricerca. 

II nazionalsocialismo — 
scrive il Bracher, contro le 
generiche e piu che dlscuti-
bili «tipologie» del fascismo 
« alia Nolte » — fu la « forma 
speclficamente tedesca della 
reazione antidemocratica eu-
ropea», l'estremo sbocco del
la evoluzione politlca e socia
le dello Stato tedesco nei se-
coli XIX e XX. «Quattro 
grandi nessi evolutivi» ne co-
stituirono i presupposti «specl-
ficamente politici»: la parti-
colare poslzione e la partico-
lare coscienza dei tedeschi di 
fronte alia rivoluzione fran-
cese (cioe la frattura che si 
verified agli inizi del XIX se
colo fra il pensiero politico te
desco e quello occidentale); il 
fallimento della rivoluzione 
del 1848 e la sua conseguen-
za, la «rivoluzione daU'alto, 
nazlonale e conservatrice, di 
Bismarck»; i problem! strut-
turali interni del nuovo Reich 
ed il suo slanclo verso il do
minio mondiale nella guerra 
del 1914-'18; infine, la profon
da delusione per la sconfitta, 
che fece della repubblica di 
Weimar, travagllata dalla cri-
si postbellica, il atrampolino 
di lancio» della dittatura hl-
tlerlana. E tuttavia — affer-
ma con forza il Bracher — 
la «via al Terzo Reich» non 
era inevitabile: a solo la ma-
nipolazione di un movimen-
to politico radicalen con ap-
poggi potenti ad ogni livello 
della societa e dello Stato riu-
scl a saldare insieme quello 
a aeglomerato eclettico di idee 
e dl concezioni, di raporesen-
tazioni e di desideri, di emo-
zioni della piu diversa origi-
ne» che caratterizzava l'opi-
nione pubblica conservatrice 
tedesca degli «anni venti» e 
degli «anni trentan. 

Viene posta, cosi, la que-
stione delle dirette responsa-
bilita dell'intera classe diri-
gente, delle sue istituzioni, 
dei suoi a corpi separati», per 
1'awento del regime hitleria-
no e per il suo consolidamen-
to al potere. Va detto, pero, 
che la preoccupazione di evi-
tare una spiegazione a mono-
casualen del fenomeno (e fra 
le splegazioni monocasuali — 
sostiene, in modo tanto aprio-
ristico, quanto arbitrario, lo 
autore — sarebbe anche l'in-
terpretazione marxista, che 
sempliclsticamente si limite-
rebbe ad erintendere il siste-
ma nazionalsocialista come 

un mero prodotto del capita-
lismo monopolistico») porta 
ad una sottovalutazione del 
ruolo gluocato dal grandi po-
tentati economic! nell'organiz-
zazione del Terzo Reich. Bra
cher accredita infattl la tesi 
secondo la quale il nazional
socialismo fu essenzialmente 
un movimento di cetl medl, 
antlcapltallsta oltreche antl-
socialista ed anticomunista. 
con contenutl « rivoluzionari» 
voltl alia distruzione (anche 
al livello delle stricture eco-
nomiche) di tutto il slstema 
preeslstente. Ma Hitler pote 
assumere il potere e creare il 
Terzo Reich solo per mezzo 
della cosiddetta «rivoluzione 
legale», cioe grazie all'appog-
glo diretto e consapevole del
le class! dominant!, in partl-
colare del gruppl monopoli
stic! e finanziari che nella di-
vinizzazlone dello Stato auto-
ritario ed onnipotente e nel-
l'ldeologla interclasslsta e raz-
zlsta volkisch vedevano ga-
rantlti da un lato la repres-
slone controrlvoluzlonaria al-
rinterno, d'altro lato il rilan-
cio dell'espanslone Imperial!-
stica all'esterno. 

II «compromesso» reallz-
zato nella prima fase del re
gime ed il conseguente « dua-
lismo di poterl» che contrad-
distinse fino agli anni di guer
ra gli «equilibri» della Ger
mania nazlsta (asslcurati dal
la « mediazione » del Fuhrer-
prinzip) — ritiene perd il 
Bracher — erano provvisorl 
e dovevano essere superati do-
po il conflitto con la costru-

zlone di un nuovo mostruo-
so e compluto slstema dl do
minio: lo «Stato delle SS». 
Tale constatazlone non da 
tuttavia concretezza storica al-
l'ipotesl di una possiblle con-
trapposlzione globale: anche 
perche lo «Stato delle SS» 
— che peraltro non si confl-
gurava certo come uno Stato 
«antlcapltallstico» — tentd 
dl emergere « autonomamen-
te» soprattutto dopo l'aiten-
tato ad Hitler del luglio '44, 
quando il destino del Terzo 
Reich era gia segnato e lo sta
to maggiore e gli apparati na-
zisti si avvolgevano sempre 
piu nella loro velleitaria fol
lia, mentre molti del centri 
di potere che II avevano favo-
rlti ed utlllzzati incomincia-
vano a distaccarsene, cercan-
do una via d'uscita. 

* * * 

Di minore rilievo e 1! li
bro di E.B. Wheaton, ex-mu-
sicista, poi agente del servizl 
segreti americani di contro-
splonaggio, dedicato alle ori
gini del nazismo. Si tratta 
di una ricostruzlone mlnu-
ziosa, in alcune parti crona-
chlstica, della fase cruclale del
la « rivoluzione » hitleriana, 
del '33 alle leggl di Norim
berga (1935). La superficiale 
ispirazione ideologica dell'au-
tore, d'altronde, non facilita 
l'esatta comprensione del si
gnificato della crisi tedesca di 
quegli anni e degli avvenl-
mentl che l'accompagnarono. 

Mario Ronchi 

FILOSOFIA POLITICA: LUKACS 

L̂ uomo e 
la rivoluzione 
I fondamenti delPontologia nel 
pensiero del filosofo ungherese 
6Y6RGY LUKACS, iL'uo-
mo e la rivoluzione >, Edito
ri Riuniti, pp. 83, L. 900. 

I due test! che vengono 
presentati In questo Ubro — 
Le oast ontologiche del pen
siero e dell'attivita dell'uo-
mo e Su Lenin e il conte-
nuto attuale del concetto di 
rivoluzione — appartengono 
agli ultimi anni dell'attivita 
politico-filosofica di Lukacs. 
II primo, inedito in Italia, e 
di particolare interesse per
che presenta a grand! linee 
I fondamenti dell'ontologia 
lukacsiana ancora in gran 
parte da conoscere. s i trat
ta dell'intervento che Lukacs 
doveva leggere al congresso 
mondiale dl filosofia che si 
tenne a Vienna nel 1968 e 
al quale, poi, non partecipo. 
H secondo e 11 testo dl una 
intervista che l'A. concesse 
alia televislone ungherese nel 
1969 e gia apparso su a Rina-
scitav (1972/44) con un com-
mento dl Cesare LuporinL 

Comune al due testi, co
me fa notare Luciano Grup-
pi nell'interessante prefazio-
ne, e un'acquisizione dl fondo 
rispetto alle opere giovanili: 
II riconoscimento dell'esisten-
za deH'oggettivita indipenden-
te dal pensiero. nOgni esi-
stente — afferma Lukacs — 
deve essere sempre oggetti-
vo», dove l'oggetto non e 
considerato in modo statico, 
bensl — in polemica col neo-
positivismo che isola i feno
meni gli uni dagli altri — 
come «parte motrice e mos-
sa di un complesso concreto ». 
Riconoscere l'oggettivita non 
signlfica tuttavia sminulre la 
funzione determinante e de-
cisiva del soggetto nella sto
ria. Tra soggetto e oggetto 
non c'e piu identita, come in 
Storia e coscienza di classe, 
ma tra di essi si stabilisce 
un rapporto dialetUco, di in-
terdipendenza e di reci-
proca trasformazione. Rappor
to che, assieme alia conside-
razione deU'oggetto come 
complesso dinamico, costltui-

STUDI DI URBANISTICA E ARCHITETTURA 

LE AWENTURE DELLA CITTA 
II volume di Benevolo raccoglie una serie di articoli scritti per non specialisti - Riferimento dei problemi 
tecnici alia realta politico-social* - l/esempio di lavoro e di vita di Le Corbusier, di Mies e di Gropius 

LEONARDO BENEVOLO, 
c Le awentarc della citta », 
Laterza. pp. 228, L. 1.300. 

I nostri urbanisti, e 1 cri
tic! di architettura, si potreb-
bero classificare, per il loro 
atteggiamento. In due gruppi 
principali. Ci sono quell! che 
di fronte al totale insuccesso 
dell'urbanistica italiana del 
dopoguerra danno ogni colpa 
ai politici, Invano awertiti e 
ammaestrati dai saggi urba
nisti; ci sono invece quelli 
che, affermando che a monte 
di tutto ci sono i problemi 
politici (cosa del resto vera), 
lasclano il campo specifico 
dell'architettura e delrurbanl-
stica per un supposto Impe
gno politico, che consist* 
nell'escogitare fumose teorie 
sedicenti «marxiane», cosi 
a a monte*, (come si dice) 
da perdere ogni contatto col 
problemi concreti: vedi il gran 
discorrere che si fa sulla me-
todologia, la tassinomia e si-

milt i 
Fra i pochi che sono capaci 

di riferire i problemi «tec
nici* alia realta politico-so-
ciale e certamente 11 Bene
volo, che gia nel suo L'Archi
tettura delle citta nell'Italia 
contemporanea mostrava qua
li presupposti — talora ine-
spressi e impllciti — vi fosse-
ro dietro la politlca urbani-
stica persegulta in Italia nel 
dopoguerra. Questo piccolo li
bro e, come il precedente, 
una raccolta di articoli scritti 
per non-speclalisti, pubblicati 
quasi tutti sulla rivista dei 
cattolici di sinistra «Sette 
Giomi». 

II filo conduttore del saggi 
— che riguardano l'eredita 
dei grandi maestri dell'archi-
tettura modema, alcuni pro
blemi delle grandi citta ita-
llane, alcuni libri, impresslonl 
e osservazionl sul Venezuela, 
la ri forma della casa, la crisi 
dell'universita — e la posl
zione dell'architetto, e dell'ar-

chitettura. 
L'esempio di lavoro e di 

vita di Lecorbusier, di Mies 
e di Gropius ha indicate 
nella « ricerca paziente » veri-
ficata nella realta, il metodo 
deirarchltettura modema, e il 
compito deH'architetto. Le al
ternative alio sviluppo urbano 
«spontaneo» da essi indi
cate non sono di per se 
rivoluzionarie, ma possono 
ampliare il campo della lotta 
delle class! subalteme. e pos
sono quindi essere utilizzate 
in modo rivoluzionario. 

La cultura borghese, e in 
prima linea la critica architet-
tonlca, riconducono invece il 
lavoro dell'architetto «nel 
campo istituzionalmente inno-
cuo In cul essa stessa si muo-
ve: quindi negano I caratteri 
che lo renderebbero operante, 
roggettivita, la verificabUlt4 
sclentifica, la trasmlssibilita, 
riconoscendogli in camblo 1 
valori dell'autenticita, della 
singolaxita, dell'eloquenza e-

spressiva (che esistono vera-
mente, ma che nella stessa 
ricerca deU'edillzla modema 
non sono separabili dal ser-
vizio pratico)». 

Analogamente, < le facolta di 
architettura sono state isti-
tuite per tramandare, a li
vello universitario, una impo-
stazlone truccata dei proble
mi urbani: la liberta delle 
scelte prevista in una sfera 
diversa da quella deiresperien-
za comune, che si chiama 
artistica, poetica, umanistica, 
culturale...». I tecnici possono 
esser lasciati liberi nel loro 
campi limitati, purche non 
disturbino le scelte che con-
tano, requilibrio fra burocra-
zia e proprieta del suolo su 
cui si fonda la citta cosid
detta modema. 

La citta attuale funziona 
sempre peggio; le sue pecche 
gravano soprattutto sulle das-
si piu povere. Nel perlodo 
del «boom» del 1960 parve 
che 1 gruppl dominant! fos-

sero decisi ad abbattere la 
rendita urbana, ma da allora 
la controffensiva degli inte-
ressi raggruppati intorno alia 
rendita ha fatto cadere piu 
govemi. Benevolo si chiede 
perche il capitale preferisca 
affrontare gli oneri della man-
cata razionalizzazione, e avan-
za l'ipotesi di « altri vantaggi» 
insitl nella situazione attuale 
«uno e certamente la possi
bilita dl restare fra le quinte, 
di utilizzare la copertura ideo
logica e psicologica offerta 
dai piccoli interessi, ancora 
pollticamente efflcacissima™ ». 
In tale situazione, e nell'lm-
minenza dello scadere dei 
vincoli dei piani regolatori 
(1973) occorre riuscire a mo-
bilitare pollticamente forze 
piu vaste di quelle — risul-
tate lnsufficientl — dei centro 
sinistra: quelle «degli utenti 
sfruttatl nella casa e nella 
citta ». 

Undo Bortolotti 

IL METODO 
MARXISTA 
NELLA 
RICERCA 
STORICA 

Mutabilita 
dei fenomeni 

economici 
nei diversi 

sistemi 
L'opera del polacco Vi-
told Kula, anche se in-
vecchiata in alcune 
parti, resta un manua-
le d'eccezione che non 
ha precedenti per le-
vatura e compiutezza 

see il presupposto dell'onto
logia storico-materialistica lu
kacsiana, il cul compito e 
quello dl aindagare 1'essente 
circa 11 suo essere e di tro-
vare 1 diversi gradi e le di
verse connessioni al suo in-
ternoj), come Lukacs speci-
fica in una delle sue inter-
viste raccolte in Conversa
zioni con Lukacs. Da quel 
rapporto scaturisce un deter-
minato nesso, che dal punto 
di vista ontologico non e con-
traddittorio, tra casualita e 
teleologia, tra necessita e li
berta. Cid significa, ad esem-
pio, che da una parte la na
tura (organica e inorganica), 
ha delle leggi causali, neces-
sarie, che agiscono indi-
pendentemente dalle posizio-
ni teleologiche dell'uomo; dal-
l'altra, che il soggetto, cono-
scendo 1 nessi causali, pud 
intervenire su di essi con una 
azione modificatrice. La po
slzione teleologica presuppo-
ne dunque sempre serie cau
sali e la liberta non e mai 
liberta in senso assoluto, ma 
possibilita di scelta fra alter
native date. Si pud semmai 
allargare lo spazio della li
berta accrescendo le alterna
tive possibili. L'uomo e, in 
pratica, un essere che fornl-
sce delle risposte, che opera 
scelte fra alternative date. In 
questo modo Lukacs, correg-
gendo il suo soggettivismo 
giovanile, giunge a risolvere 
con molto equilibrio, e per 
lui definitivamente, la pole
mica col meccanicismo revi-
sionistico: lo sviluppo econo-
mico non produce automatica-
mente il socialismo; questo 
si presenta come altemativa 
storica e la sua realizzazio-
ne dipende dagli uominl. 

II libro e quindi denso di 
spunti e di intuizioni interes-
santi, che confermano l'im-
pegno col quale il filosofo un
gherese ha contribuito alio 
sviluppo teorico del mar-
xismo. 

Vittoria Franco 

Eschilo e Atene 
GEORGE THOMSON, c I pri
mi filosofi», Vallecchi, pp. 
390. L. 4.300. 

(L. Albanese — Thomson 
e noto in Italia come Tautore 
di Eschilo e Atene. Eschilo e 
Atene e del '41. Nel '49 Thom
son pubblico la prima parte 
degli Studies in Ancient 
Greek Society, The Prehisto
ric Aegean. La seconda parte, 
The First Philosophers, ap-
parve nel *55. Di questa se
conda parte Vallecchi presen
ta ora la traduzione italiana. 
condotta sulla base della se
conda edizlone (1961). 

D Ubro costituisce, secondo 
le intenzioni dell'autore, «un 
ampiamento di Eschilo e Ate
ne, e tratta della nascita del
la schiavitu in relazione alle 
origini della scienza ». E* chia
ro il riferimento al famoso 
giudizio di Marx sui llmlti 
della scienza economica anti-
ca (Aristotele), limit! deri-
vanti dal sistema schiavisti-
co. H problema toccato da 
Thomson e un problema rea-
le: e il problema, affrontato 
tante volte dagli studiosi, dei 
rapporti tra capitallsmo e ri
voluzione industriale e quin
di, di riflesso, dei rapporti 
tra schiavitu e quello che 
Koyre, per esempio, ha chla-
mato il «disprezzo» degli an-
tichi per la tecnica. D'altra 
parte Thomson non dice nien
te di risolutlvo 

WITOLD KULA, Problemi e 
metodl di sloria economica, 
Cisalpino-goliardico, pp. 662, 
L. 10.000. 

Dalle rive della Vlstola, do
ve si e sviluppata una delle 
piu vlve e stimolanti scuole 
storiche europee, lo storico 
piu prestigioso da essa espres
so, Witold Kula, con i Pro
blemi e metodi di storia *• 
conomica ci ha dato un ma-
nuale d'eccezione. A dlecl an
ni dalla edizione pubblicata a 
Varsavia, una coraggiosa ca
sa editrlce unlversitaria ne 
ha curato la traduzione in 
italiano ad opetra di Andrzey 
Zilienski e Italo Lucchini. 
con presentazlone di Aldo De 
Maddalena. 

Nella prefazione alia edizlo
ne italiana, Kula non cela la 
insoddisfazione (ed una certa 
impotenza) per l'invecchia-
mento inevitabile di alcune 
parti. Dopo il 1963, anno di 
pubblicazione del libro, le 
scienze umane si sono arric-
chite dl notevoli contributi di 
cui lo storico polacco non ha 
potuto tener conto. Basti ri-
cordare la discussione sul 
«modo di produzione aslatl-
co»; 11 boom (oggi in via di 

• esaurimento) della New Eco
nomic History; le ricerche di 
statistica storica intaraprese 
con l'ausilio dei computers a 
Novosibirsk, a Parigi e negli 
Stati Uniti; gli apporti di F. 
Braudel sulla cultura mate-
rialc 

II ritmo di obsolescenza del
le metodologie e tecniche di 
ricerca e tale da rendere im-
praticabile (se si hanno ecces-
sive preoccupazioni di aggior-
namento) la strada del ma-
nuale universitario destinato, 
oggettivamente, a invecchiare 
in breve tempo. Lo stesso 
studente, secondo Kula, si 
renderebbe conto che «nel 
momento in cui egli riceve il 
diploma di laurea, la scienza 
e gia diversa da quella che 
gli veniva insegnata nel suo 
primo anno di studi». 

II libro e una esposizione 
compiuta con metodo storico 
marxista dei rapporti di di-
pendenza fra singoli problemi 
e metodi e il loro reciproco 
compenetrarsi. Dalla delinea-
zione delle origini e dello svi
luppo della storiografia sulla 
storia economica si passa al-
l'oggetto di essa, alle fonti, 
alia periodizzazione, a capito
li di grande sintesi su macro 
e microeconomia, sulla demo-
grafia e statistica storica, a 
ricerche sulle strutture socia-
li. i prezzi, il mercato, la me-
todologia, il metodo compara
tive, la generallzzazione 

Questa esemplif icazione non 
da un'idea, se non generica, 
della miniera di airgomenti. 
di problemi, di sollecitazioni 
che il lettore vi pud trova-
re a piene mani. L'economi-
sta, interessato alle aziende. 
restera sommerso (e magari 
indotto a qualche riflessione 
sulla ampiezza del front! sui 
quali lo storico si muove) 
dall'elenco delle fonti (beni 
fondiari, conti delle tenute, 
suppliche dei contadini, regi-
stri della capltazione. ico-
nografie, regio demanio ecc) 
e dalla complessita delle ri
cerche orizzontali e verticali 
da compiere sia in relazione 
al processo di investimento e 
di produzione, alle implicazio-
ni ideologiche e alle propo
ste metodologiche sulle im-
prese feudali e capitalistlche 
sia in relazione ai consumi e 
al tenore di vita nel tempo 
e nello spazio in diversi si
stemi socio-economici. La 
stessa ricchezza di spunti e 
di osservazioni sara riletata 
dalio statistico. dal demogra-
fo, dal geografo, dall'antropo-
logo ecc 

Problemi e metodi sono di-
scussi nel loro sviluppo sto
rico «citando anche gli anti-
chi maestri non con intento 
aneddottico, ma in considetti-
zione di una certa priorita 
che loro compete ». H filo ros
so di tutti 1 capitoli e costi-
tuito dalla mutabilita dei fe
nomeni economici nei diversi 
sistemi, principio dal quale 
Kula fa dlscendere il carat-
tere storico delle leggi econo-
miche. Si tratta di uno dei 
criteri principali del marxi-
smo che lo storico polacco 
applica alia presente rlcerea, 
La conseguenza che se ne ri-
cava non e dl ttrovarci di fron
te a un libro «a tesi», for-
temente ideologizzato. in cul i 
fatti e le splegazioni sono 
meccanicamente giustappo-
ste. Un pamphlet, Infattl, non 
richlede tre stesure durate 
complessivamente plo di ven
ti anni (dal 194K44 al 1983) 
quanto esattamente e costato 
a Kula questa introduzione al
ia storia economica. Non so
lo in Polonia, ma nel mon
do (se si eccettuano 1 lavori 
del Cole, Moraze; Verlinden, 
Fanfani e Beutin, per una ra-
gione o per 1'altra invecchia-
ti oltremodo o inutilizzabtli), 
1 Problemi e metodi di sto
ria economica non sembrano 
di aver precedenti di egutJ* 
levatura e complutena. 

Salvatoro Socfil 
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LA PUBBLICISTICA PER RAGAZ ZI DURANTE IL FASCISMO 

Una tragedia a fumetti 
Raccolte in un documentato volume di Claudio Carabba le storie esemplari propinate alle nuove ge-

nerazioni degli anni Trenta per intervenire nella loro formazione culturale • L'esaltazione delle guer

re imperialiste e del razzismo nazionalistico, il culto della violenza maschile e della devota dolcezza 

femminile, la retorica dell'antica Roma - Una matrice comune nel«comic» americano di ieri e di oggi 

CLAUDIO CARABBA, e l l 
f ascismo a f umetti », Gua-
raldi. pp. 279. L. 3.000. 

«ll seme perverso delle cat-
five idee dopo una grande 
guerra europea che costera 
all'ltalia 600 mila morti av-
velenera il paese • Ma sor-
gera un uomo„.un Duce • che 
guidera i buoni italiani alia 
riscossa. Giovinezza, giovtnez-
za - Il fascismo trionfa • E 
tutti i ragazzi d'ltalia si chia-
meranno Balillan. Con que-
ste battute, illustrate da tavo 
le che mostrano lieti squad ri-
stl in azione contro le orde 
sanguinarie dei a rossi », chiu-
de un tipico esemplare di fu-

metto Italiano del 1938, ln-
tegralmente citato da Carab
ba In appendice al suo vo
lume. La cltazione — come le 
altre che arrlcchlscono pun-
tlgliosamente 11 fascismo a 
fumetti — rende bene 11 ell-
ma generate di quegli anni 
e il tono fondamentale cui 
le dlrettive del Minculpop 
costrinsero la intera pub-
blicistica per ragazzi duran
te U ventennio, con interven-
ti repressivi ora piu intensl 
ora piu duttlll. 

E' una storia che si raccon* 
ta in breve, glacche si con-
densa nella riproposiztone di 
una regola permanente in 
ogni settore della comunlca-
zione di massa: forzarne con-

tenutl e tecnlche narrative, 
fino a piegarle ad una tota-
le e supina obbedlenza alle 
regole di un gioco piu ge
nerate, e doe agli interessl 
della classe dominante. Re-
presso nel sangue il movlmen-
to operaio, e conquistato un 
potere assoluto nella' forma 
estrema del fascismo, la bor-
ghesla itallana prosegue la 
represslone, per tutti gli anni 
Trenta, In ognl settore della 
vita civile: e non poteva man-
care dunque dl Intervenire 
nel delicatissimo settore del
la formazione culturale del
le nuove generazloni. Se la 
storia patrla viene scritta (o 
rlscritta) nel testl scolastlcl 

LETTERATURA SCIENTIFICA SOVIETICA 

Alia ricerca 
di un mondo perduto 
A. R. LURIJA, c Un mondo 
perduto e ritrovato », Edito-
ri Riuniti. pp. 195. L. 1.000. 

II libra e il racconto di un 
trattamento terapeutlco che 
1'autore. ormai nolo in Ita
lia. ha effettuato su un pa-
ziente affetto da gravi distur-
bi percettivi-organizzativi del 
reale. causati da una lesione 
cerebrale. 

II paziente e un ufficiale 
sovietico di nome L. Zaretskij 
ferito alia testa da una pal-
lottola nel 1943, durante un 
attacco'contra i tedeschi nel 
settore occidentale del fronte 
di guerra, regione di Smo
lensk. 

La pallottola aveva lesiona-
to i centri del sistema ner-
voso superiore che presiedo-
no all'elaborazione delle sin-
tesi funzionali; in particolare 
quel blocco del cervello 11 
cui compito fondamentale e 
quello di «ricevere, elabora-
re, conservare le informazioni 
che giungono all'uomo dal 
mondo estemo »; mentre ave
va lasciati intatti gli altri 
due biocchi: quello del tono. 
e quello della programmazio-
ne, della regolazione e del 
controllo deliattivita umana. 

H paziente dunque era in 
grado di percepire 11 mondo 
In quanto l'apparato senso-
riale funzionava perfettamente, 
poteva programmare il pro-
prio comportamento. elabo-
rare dei progetti; perb non 
poteva realizzarli se non a 
costo di grandi sforzi e in-
compiutamente. in quanto il 
secondo blocco del cervello 
che ha la funzione di dare 
una continuity ed una stabi-
lita all'ideazione, al linguag-
gio, agli apparati motori non 
funzionava. In concreto si era 
prodotto nel cervello come 
un corto-crcuito costante e 
sistematico. L'impressione che 
aveva il paziente era quella 
di vivere in un mondo disso-
ciato, atomizzato. frantumato. 
Egli pu6 cammmare ma non 
e in grado di stabilire in che 
dlrezione; pud svolgere un'at-
tivita operativa ma non e in 
grado di ultimate un lavoro 
0 un'operazione dello stesso 
lavoro; pu6 Ieggere ma non 
k in grado di artlcolare bene 
1 suoni, di afferrare I slgni-
ficati di parole che un tempo 
afferrava a prima vista; per-
MpiAC« il proprio corpo, le 
•Hull, le gambe, gli occhl, 
l i orecchle ma non e in grado 

di distinguere quale gamba. 
quale mano. 

Vive insomma in un mon
do polverizzato. Per venticin-
que anni, Lurija lo segue. 
organizza il trattamento te-
rapeutico e riabilitativo. lo 
porta ad un livello di auto-
regolazione tale che egli in-
comincia a recuperare con 
sforzi titanici le funzionl le-
sionate. 

Per venticinque anni il pa
ziente giomo dopo giorno si 
mette a ricostruire il proprio 
mondo dissociato con una vo-
lonta fortissima coadiuvato 
dai medicl ed esperti; dlventa 

uno dei cast piu esemplari 
di esploraztone dell'attivita ce
rebrale. le descrizioni che lui 
stesso fornisce di quello che 
sente. di come gli appare 11 
mondo che lo circonda. di co
me si autopercepisce restano 
delle pagine stupende di let-
teratura scientifica Lurija ha 
selezionato alcune di queste 
migliaia di pagine scritte dal-
l'ufficiale sovietico e le pro
pone all'attenzione del lettore 
sotto forma dl libra dal ti-
tolo nUn mondo perduto e 
ritrovato ». 

Giuseppe De Luca 

II futuro dell'uomo 
N. P. DUBININ, i L a ge 
netica td II futuro dell'uo-
mo>, Editori Riuniti pp. 91, 
L. 700. 

Membro deil'accademia delle 
Scienze dellUBSS, presenta 
alia luce delle piu modeme 
vedute della genetica un raf-
fronto fra Tevol'izione natu-
rale e Tevoluzione sociale del
la specie umana, lentissima 
1'una. rapida I'altra. L'uomo 
rappresenta una specie bio-
logica molto giovane: quale 
futuro e riservato all'umani-
ta e come i due tipi di evo-
Iuzione potranno influenzar-
si reciprocamente? Le quan
ta personal! dell'individuo 
non dipendono interamente 
dal patrimonio ereditario tra-
smesso dai genitori, ma an-
che sono dipendenti dall'in-
fluenza dello ambiente socia
le e fisico in cui l'individuo 
vive e nel quale trova le con-
dizioni per esplicare la sua 
potenzialita. Oltre a! program-
ma ereditario genetico deve 
essere anche considerato quel
lo che Dubinin chiama < pro-
gramma sociale*. una forma 
di eredita culturale non co-
dificata nei cromosoml che 
e rappresentata da tutte le 
sovrastrutture scientlflche, re
ligiose, social!, educative che 
riassumono un'altra forma dl 
evoluzlone ragglunta dalla 
umanlta e ooBtltulscono la 
premessa del suo ulterlore 
progresso In senso soclale^pl-
rituale. Superando 1 concetti 
della vecchla eugenetica Inte-
sa come una copertura aclen-

tifica per mascherare metodi 
di represslone, segregazione 
razziale e genocldio, TA. con-
ferma una possibilita dl Inter-
vento per un mlglioramento 
della specie umana, ad esem-
pio nel campo delle malattie 
ereditarie, nella dlfesa dei dan-
ni provocati daH'introduzio-
ne nelPambiente di prodotti 
che possono portare un dete-
rioramento genetico nella spe
cie umana. nel controllo del
le mutazioni. riducendone la 
frequenza o effettuando par-
ticolari interventi per cerca-
re di cambiare certe concen-
trazioni di geni nelle popola-
zionl. ne si esclude In un fu
turo la possibilita di un con
trollo dei mutamenti nell'ere-
ditarieta umana attraverso la 
biologia molecolare. 

Nei 40.000 anni che trascor-
sero daU'apparizlone del tl-
pici rappresentanti deU'Homo 
Sapiens sulla faccia della Ter
ra, il patrimonio ereditario 
dell'uomo non ha subito cam-
biamenti: si e invece registra-
ta una evoluzione sociale che 
sta aprendo grandi prospet-
tive per un ancora piu ra-
pido progresso della tecnlca 
e della scienza. II futuro ge
netico deirumanita e legato 
a questo progresso poiche sa-
ra proprio questa evoluzlone 
del programma culturale che 
fara avanzare «la nostra co-
noscenza verso quelle strade 
che dovranno essere percor-
se dall'umanlta del futuro ». 

U u n Chits 

ad uso e consumo del fasci
smo dominante, altrettanto 
avvlene dunque nel fumetto, 
per operare — dlremmo og

gi — una perfetta saldatura fra 
coerclzione nel tempo libera 
e nel tempo di lavorostudio. 

Ecco infatti che fin dal 1923 
11 fascismo si cura di dar vi
ta ad un Giornale dei baliU 
la (a fumetti) ecco poi che, 
quando dopo 11 1936 ritlene 
dl aver creato un regime de-
stlnato a sfldare 1 secoll, pie* 
ga totalmente alle sue dlretti
ve anche gli imprendltori pri-
vati 1 quail — talvolta con 
personate entuslasmo reazio-
nario — obbediscono all'ordl-
ne dl band!re 11 fumetto stra-
nlero dando vita ad una pro-
duzlone autarchica nutrita es-
senzlalmente di guerre impe
rialiste. retorica dell'antica Ro
ma, - razzismo nazionalistico, 
culto della violenza maschile, 
esaltazlone della devota dol
cezza femminile. 

Carabba racconta con Iro-
nla talvolta pungente le tap-
pe e le cretinate piu visto-
se dl questa represslone che 
raggiunge naturalmente il suo 
culmine negll anni della guer
ra. E non v'e dubbio che il 
suo contributo sia assal uti
le per Intendere le raglonl 
plO general! del fallimento 
storloo del fascismo anche sul 
terreno della culture popola-
re, nonche la portata delle sue 
possibill alleanze. Le note de-
stinate. ad esempio. ad una 
rigorosa accusa contro il cat-
tolico Vittorioso. contro l'edl-
tore Nerbini. contro lo stes
so Corriere del Piccoli (tutti 
amplamente disponiblll al fa
scismo). fanno definltiva piaz
za pullta degll equlvoci ac-
creditati in Italia da certl or-
ganizzatissimi manlaci del fu
metto. amplamente dispostl a 
di men tl care I) passato per evl-
tare di intendere anche 11 pre-
sente. Giustamente, del resto, 
l'analisi di Crarabba si spin-
ge — nell'ultimo capitolo — 
al fumetto fascista italiano 
del giorni nostri, rilevando 
come «anche glornalinl alle-
gramente comic! o fantastica-
mente avventurosi possono na-
scondere un'anima nera ». 

Carabba si riferisce all'oggl, 
con particolare riguardo alia 
produzione itallana. Ma il ra-
gionamento avrebbe ormai po-
tuto e dovuto spingers! anche 
al passato. in un piu auten-
tico oonfronto fra fumetto au
tarchic© e 11 comic america
no bandito dal fascismo. E* 
vero, certamente. ch3 in quel 
confronto le awenture autar-
chiche mussoliniane appaiono 
pauro^mente ridicole; strac-
cione. dlremmo. sul piano del 
disegno e deH'intrecclo ccme 
stracclone fu 1'imperlalismo 
fascista. Ma le sottolineature 
del rtdlcolo non bastano. 

Anche il venerato comic sta-
tunitense d'awentura si nu-
tti e si nutre di imperial!-
smo (vedi 1 fumetti sulla Co-
rea o sul Vietnam), di raz
zismo (vedi la tipizzazione 
infamante dei popoli latlno-
ameiicanl e del negri. o le 
stesse vicende di Flash Gor
don), di violenza, di ciste 
mogllettine (vedi la popolaris-
slma Blondle). I parallell so
no evtdenti ed e In questa lu
ce, dunque, che ormai andreb-
be rlesaminata anche la pro
duzione fascista per rintrac-
ciare — anche attraverso il 
fumetto — i motivl ed I mo
di di una comune Ideologia 
reazionaria, sia pure con le 
dlversita di due Imperialism! 
a differentl llvelll dl svllup-
po. E* da questa anallsl che 
l'osservazlone giustamente Tl-
tica del passato pud dlventa-
re Indtcazlone dl lavoro per 
U preaente ed tl futuro, e ar-
mard culturalmente contro 
le piu subdole forroule del 
neofasclsmo. non soltanto na-
alonale. 

Dario Natoli 

in libreria 
, X Sr 

L'industria del sottosviluppo 
DOMENICO DE MASI, A 
DRIANA SIGNORELLI, c La 

' . Industrla del sottosviluppo >. 
v, - Guida. pp. 153, L. 2.000. 
'(Una Tamburrino) — II 

volume comprende due sag-
gi. II primo. di De Masl 
(Dal sottoproletarlato al pro
letariate) affronta — aggior-
nando, come dice lo stesso 
autore nella prefazlone, osser-
vazlonl fatte died anni orso-
no — 11 tema della condizlo-
ne soclologica nella quale si 
sono venuti a trovare i me-
rldionall occupatl nel nuovl 
complessl industrial! sortl nel 
corso dl questl anni di «ln-
tervento straordlnario ». 

II secondo saggio, scrltto 
dalla Slgnorelll, affronta in
vece un caso concreto: il re-
clutamento della manodopera 
all'Alfa sud. Un dato lmpres-
sionante: al momento in cui 
l'autrice ha effettuato 1'inda-
gine, le domande dl assunzlo-

ne pervenute al nuovo stabi. 
limento automobilistico sor-
to nell'area napoletana (11 cui 
organlco era prevlsto, ed e, 
In 15.000 tra operal ed imple-
gati) sono state 160 mila. « Ma 
si prevedeva, scrlve la Signorel-
11, e pare sia effettlvamente 
avvenuto che, al rltmo In cut 
esse contlnuavano a giungere. 
avrebbero toccato la quota di 
200 mila, non contando quel
le ripetute piu dl una volta 
dalla stessa persona ». 

L'altra notazione lnteressan-
te del saggio della Slgnorelll 
e la conferma della mancan-
za pressoch6 totale di « effet-
ti lndottl» da parte dell'Alfa 
sud sull'economla della regio
ne campana e dell'lntero Mez-
zogiorno. Lo conferma anche 
un dlrlgente della azlenda: 
« nel complesso — egli dice — 
la parteclpazlone meridlona-
le alia costruzlone dello sta-
bllimento 6 stata del 30% ». 

Dossier sull'Uruguay 
Uruguay: la fine di un'lllu-
slone. A cura del Comitato 
per la liberazione dei prigio-
nicri politici uruguayani 
(CDPPU). Jaca Book. Mila-
no 1973. pp. 125. L. 800. 

(Antonio Solaro) — L'ag-
gravarsi - della crisl polltlca 
in Uruguay, rende utile e in-
teressante questo «dossier» 
preparato da esuli politicl uru
guayani per denunciare la re
presslone In atto nel loro Pae
se. Una larga parte del « dos
sier)) e destinata ad una ana
llsl delle cause economlche, 
politiche e social! che sono 
all'origine dell'attuale crisi in 
Uruguay. 

Gli autori del libro si pro-
pongono inoltre di informare 
l'opinione pubblica Itallana e 
quella europea sulle forme dl 
lotta del Frente Amplio, il 
fronte unito della sinistra e 

delle altre forze di opposizione 
al regime dl Bordaberry. 

II Comitato per la libera
zione dei prigionlerl politicl 
uruguayani non si propone — 
e detto nella prefazlone della 
raccolta di documentl e te
stimonialize — dl pronunciarsl 
sulle diverse forme dl lotta, 
«ma e sua intenzione spie-
game i moventl ed esprlmere 
solldarieta ai militant! cadutl, 
sia che si trattl del nove stu
dent! ucclsl dalla polizla dal 
1968 ad oggl che degli otto 
operal militant! del partito co-
munista freddamente uccisi il 
15 aprlle 1972. che del mili
tant- del partito democratic© 
cristlano. Carlos Batalla. mor-
to sotto tortura nel maggio 
dello stesso anno, che delle 
dozzine di milltantl del MLN 
morti in combattlmento e sot
to la tortura ». 

II rapporto madre-bambino 
MARGARET S. MAHLER, 
« Le psicosi infantili », Bo-
ringhieri. pp. 267. L. 5.000. 

(G. P. Lombardo) — Secon
do la teoria di Margaret Mah
ler, nell'ambito delle « psicosi 
infantili », e necessario distin
guere tra la «psicosi autisti-
ca» e la «psicosi simbioti-
ca». Nello svlluppo normale 
del bambino si ha una fase de
finite «autistica» in cui 11 
neonato vive In uno stato si
mile alia vita autosufficiente 
intrauterina, poi una fase 
«simblotlca» di stretto lega-
me affettivo con la madre e 
infine una fase di separazio-
ne dalla madre e di Individua-
zlone del proprio «se». 

Sia le psicosi infantili sia 
quelle degli adolescentl e degli 
adulti sono da rlcondurre se
condo l'autrice proprio ad 
una mancanza della figura 
materna nel priml mesl dl vi
ta o ad un rapporto grave-
mente coerente con essa. Nel
la a psicosi autistica» sembra 
che vl sia stata una flssazio-
ne o regresslone del bambino 
alle primlssime fasi della vi
ta (fase autistlca)); in questo 
caso la madre e come non 

fosse mai eslstita come stru-
mento di orientamento verso 
il mondo esterno: il bambino 
quindi, senza questo tramlte 
ha paura della realta che lo 
circonda e si difende ritiran-
dosi tutto in se stesso e iso-
landosi da ognl possiblle con-
tatto. 

Nella « psicosi simblotica» 
invece 11 bambino e rimasto 
o e regredito nella fase sim
blotica; la madre rimane lllu-
sorlamente come fusa col 
bambino e 11 mondo vlene 
percepito come ostile. minac-
cioso: il bambino ha cosl rea-
zloni di panico affettivo pro-
fondo ad ogni evento che sem
bra minacciare la sua unio-
ne con la madre. 

Per quanto riguarda la cu
ra dl quest! due tipi di psi
cosi si procede ad una tera-
pia a tre (bambind-madre-te-
rapeuta) in cui il terapeuta 
agisce come figura materna 
sostitutiva, lncoraggiandb 11 
bambino a rivivere un rap
porto affettivo piu gratlflcan-
te. Parallelamente anche la 
madre viene aiutata nel suo 
rapporto con 11 bambino co
sl come ha visto fare dal te
rapeuta. • 

Umanesimo cristiano e pagano 
GIOACCHINO PAPARELLI, 
«Ferilas, Humanltas e Di-
vinltas - L'essenza umanl-
stica del Rinascimento i , 
Guida. pp. 327. L. 4.500. 

(Gian franco Berardi). E' 
nota — anche se metodologlca-
mente in parte superata alio 
lnterno delle molteplici discus-
slonl cui ha dato luogo 11 con
cetto dl Rinascimento — la 
contrapposizione fra un uma
nesimo devoto e cristiano ed 
un umanesimo pagano. laico 
e libertlno (per quest'ultimo 
e stato addlrittura coniato il 
termine dl Antirinascimento). 
Tale contrapposizione ha avu-
to una sua fortuna ed ha agi-
to anche sul Gramscl dei Qua-
derni. Un contributo ad un ap-
profondlmento del tema ci 

viene ora da questo volume 
che raccoglie ampliatl alcunl 
studi in parte gia edit!. La 
questlone vi e impostata at
traverso 1'esame del penslero 
dl personality maggiori e mi
nor!, dal Pantano al Machla-
velli, dal Boccaccio al Vanlnl 
nel tentativo dl deftnire Yhu-
manitas non come differenzia-
zione dalla divinitas dell'uomo 
ma piuttosto rispetto alia sua 
a ferinita ». II riscatto umano 
avvlene attraverso la raglone 
e 11 linguagglo, per cui la sfe-
ra ritenuta estremamente re
torica dellUmanesimo (gli 
studla humanitatis) assume la 
funzione dl trasformare «l'uo-
mo-natura, lgnorante e bestia-
le, in un essere complutamen-
te umano ». 

PROPOSTE ED 
ESPERIENZE 
DIDATTICHE 

La logiea 
anche 

per i piu 
piccoli 

Due volumi diretti agli 
insegnanti ma consl-
gliabili anche a chi cer-
chi un approccio con 
la matematlca dlverso 
dalla tradizlonale pre-
sentazione scolastica 

MARGUERITE ROBERT, 
« Esperlmenti dl introduzio-
ne della logiea nelle scuole 
elemenlari», Boringhieri, pp. 
I l l , L. 2.000. 

TOMAS VARGA, i Fonda-
mentl dl logiea per Inse
gnanti • , Boringhieri, pp. 
192. L. 3.000. 

Quest! due llbrl fanno par
te di una collana dl propo-
ste ed esperlenze dldattiche 
pubbllcata dall'Editore Bo
ringhieri e dlretta in partlco-
lar modo agli insegnanti, ma 
anche a chiunque deslderl ef-
fettuare un approccio con la 
matematlca dlverso dalla tra
dizlonale presentazlone scola
stica. 

Partendo dal presupposto 
dell'eslstenza congenita, In 
quanto caratteristlca struttu-
rale della raglone umana, dl 
alcune nozlonl primitive nel
la mente dl tutti 1 bambini 
(anche lpodotatl), gla In varl 
paesi e stata tentata con sue-
cesso una sperimentazlone 
tendente ad Inserlre la logiea 
nell'insegnamento gia a livel
lo elementare e medio, se non 
addirittura nella scuola ma
terna. II volume della Ro
bert si riferisce proprio ad 
una sperimentazlone condot-
ta dall'A. presso la scuola ma
gistrate di Chambery ed an
cora in corso, dove dopo un 
primo tentativo di insegna-
mento della matematlca at
traverso l'approccio inslemi- . 
stlco, si e sperimentato (con 
rlsultati assal lncoraggiantl) 
un tipo dl Insegnamento ba-
sato su element! di logiea 
proposizlonale. 

II brillante esito del lavo
ro costltulsce senza dubbio 
un Invito per maestri e pro
fessor! ad lnnovazlonl dl que
sto genere, specie per il suc-
cesso ottenuto dall'A. anche 
con I bambini meno dotati. 
Inoltre la rigoroslta e l'ana-
liticlta con cui sono esposte 
le varle fast della ricerca fa 
si che l'esperimento dl Cham
bery si present! come un uti
le modello. Dlverso. nonostan-
te sia animate da un Inten-
to simile, e 11 libra dl Varga, 
che si rlvolge forse ad un 
pubbllco piu vasto del pre 
cedente. 
• Mentre infatti la ' Robert, 
come gli altrl autori del llbrl 
presentatl In questa collana. 
cl fornisce la relazione dl una 
serle di esperlenze dldattiche, 
Varga espone in quest'opera I 
fondamentl dl base della lo
giea matematlca nella sua par
te proposizlonale. II suo scrlt
to e quindi in particolare uti
le all'acquisizlone di alcune 
nozlonl basilari dl cui la no
stra formazione culturale clas-
slca e In genere pluttosto ea-
rente. 

Ed e proprio in quanto pos
sibilita di offrire al glovani 
un tipo di preparazione dl
verso. che megllo 11 avvil a re-
cepire prontamente gli lnces-
santl progressl dello svllup
po tecnologlco, privi del con-
dlzlonamentl dl base della 
istruzlone tradizlonale, che 
consigllamo la lettura di que
stl due volumetti a chiunque 
si interessl ai probleml con 
nessl con 1'educazlone ed U 
mondo della scuola. 

Elena Sonnino 

INDAGINI POLITICHE 

Militari e potere 
ALDO RIZZO, eL'alternati-
va in uniforme. Tecnlca e 
ideologia del potere milifa-
re >, Mondadori. pp. 258. 
L, 2.500. 

Un tentativo di analizzare 
globalmente il ruolo del mi
litari nella polltlca del mondo 
moderno e le sue. talvolta 
contrapposte. manifestazioni e 
impresa di grande Interesse. 
Ne e uscito un libra che ha 
dlversi pregi, a comlnclare 
da quello. tutt'altro che tra 
scurabile, di una lettura assal 

Riforma e 
democrazia 
nella scuola 

CHIARANTE MANACORDA 
NAPOLITANO RAICICH R a 
DANO, • Riforma e demo
crazia nella scuola • , Editori 
Riuniti, pp. 127. L, 800. 

(e. ».). Gil Editori Riuniti 
pubblicano in questo volume 
le linee principal! emerse dal
la seconda conferenza del 
PCI per la scuola. 

I dlversi aspettl del pro-
blema della scuola e degli In
terventi del Partito comunlsta 
sono evldenzlatl dalle relazlo-
nl dl G. Chlarante, MJL Ma-
nacorda, M. Ralclch e M. Ro-
dano, mentre la parte lntro-
duttlva e quella concluaiva 
aono opera <U O. NapoUtano. 

agevole, In cui si awerte il 
vantaggio della notevole espe-
rienza giornalistica dell'auto
re. per di piu familiare con 
la realta della politlca Inter-
nazionale: L'alternativa in uni
forme, Tccnica e ideologia del 
potere militare di Aldo Rizzo. 

Tema centrale del volume 
e 11 c potere mil!tare ». gover-
no autoritario dlretto da uffl-
clalL In contrapposizione a un 
potere civile e costltuxlonale: 
motivo oggi tutt'altro che a-
stratto per qualsiasi paese, 
anche per quelll che possono 
sentirsi immunl dalla possiblle 
Infezlone. visto II peso che 
le «tecnlche* militari nanno 
acquistato nei mondo. Parti-
colarmente senslbili abblamo 
11 dovere di esserlo nol, se te-
niamo ben presentl le tristl 
vicende di un paese vicino co
me la Grecla: dl qui. del 
resto. e dalle velleita fasciste, 
che il caso greco potrebbe 
stlmolare, prende le mosse 
II libra Esso e stato costrulto 
con uno aforzo dl indagine 
assal vasto e tuttavla non pe-
dante. condotto In primo luogo 
sulle vicende greche, poi su 
tutta una serie di altri esempl 
nel dlversi contlnentL Ne rt-
suit* uno studio dallo splrito 
e dalle conclusionl dectsamen-
te antlmllltarlsti: consideria-
mo questo, naturalmente, uno 
del prlnclpali pregi del vo
lume. 

Alcunl dubbl lmportantl ven-
gono suscltatl tuttavla dalla 
Impostazlone steasa del llbro, 

quindi dalla sua metodologia. 
E' ben difficile mettere a 
confronto problem! cosl dl
versi, come quell! delle dit-
tature militari in Grecla e 
in Brasile o in numerosi paesi 
africani, e fenomenl che — 
ci pare — sono non solo di 
ben altra complesslta, ma di 
altra natuxa, quail rinfluenza 
deli'c aggregate militare-indu-
striale » nella vita pubblica de
gli Stati Unit!, la parteclpa
zlone deU'eaercito clnese alia 
« rivoluzione culturale • o rin
fluenza delle forze annate 
nelle scelte economlche e po
litiche dellTJRSS. Gil stessl 
regiml militari, che oggl si 
Incontrano nel mondo, hanno 
a volte caratteristtche ben di

verse. L'autore e consapevole 
di queste dlfferenze. Tuttavla 
ritomano di frequente nella 
sua anal is! accosiamentl o pa
rallell, che non c! sembrano 
convincentL Anche a propo-
slto delle «tecnlche del colpo 
dl State* pare assal difficile 
dare credite a una vecchla 
lmprowisazione dl Curtlo Ma-
laparte, assal dubbia sterlca-
mente e gia Irrisa a suo tem
po da Trotskij. Piu In gene-
rale e possiblle un'anallsl del 
cfenomeno* militare, senxa 
approfondlme I dlversi conte-
nuti dl classe, al dl 14 delle 
possibill analogle dl casta? 
Non credlamo che la ruposta, 
anche dopo questo, pur lnte-
ressante tentativo, possa es
sere af fermatlva. 

1953-1973: VENT'ANHI CON I LIBRI DEGLI 

EDITORI RIUNITI 

CAMPAGNA PER LA LETTURA 

In occaslone del • Mese della Stampa Comunlsta • L'Unlta 
e Rlnasclta. In collaborazlone con gli Editori Rlunltl, pro-
muovono una campagna per la lettura, mettendo a dlspo-
alzlone del proprl lettorl 7 PACCHI LIBRO degll EDITORI 
RIUNITI AD UN PREZZO DEL TUTTO ECCEZIONALE. 

' Inoltre chl acqulstera uno o l pID pacchl rlcevera IN 
OMAGGIO UN MANIFESTO della Rivoluzione russa. 
E* una Inlzlatlva destinata a dlffondere I'lnteresse per II 
llbro tra le masse popolarl. I lavoratorl e I glovani che 
dalla lettura vogllono attlngere, oltre a nuove cognlzlonl, 
consapevolezza e slcurezza nella lotta per II progresso e 
per I'emanclpazlone del lavoro. 
L'offerta speclale e vallda dal 10 glugno al 30 settembre. 

1. Marx, Engels, Lenin 

MARX-ENGELS Cartegglo 
6 volumi in cofanetto L. 8.000 

LENIN Opere scelte • 2.000 

Costo totale L 10.000 

Prezzo vendita per lettorl dell'Unlta e Rlnasclta 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 lettorl dell'Unlta e Rlnasclta L 5.500 

3. II pensiero 
DIDEROT 

VOLTAIRE 

HER2EN 

BLANQUI 

HELVETIUS 

democratico 
Interpretazione della 
natura 

Lettere inglesi 

Sviluppo delle idee ri-
voluzionarie in Russia 

Socialismo e azione ri-
voluzionaria 

Dello spirito 

L 
» 

» 

» 

» 

600 

700 

700 

900 

900 

Costo totale L 3.800 

Prezzo vendita per lettorl dell'Unlta e Rlnasclta L 2.000 

4. Imperialismo e lotte di liberazione 

DAVIS La rivolta nera L. 1.500 

MOISY L*America sotto le armi » 1.800 

HO CHI M INH La grande lotta » 1200 

THEODORAKIS Diario del carcere » 1.800 

Costo totale L 6.300 

Prezzo vendita per lettorl dell'Unlta a Rlnasclta L 3.500 

5. Memorie e testimonianze di militanti 

AUTORI VARI 

CACCIAPUOTI 

CALANDRONE 

MASSOLA 

I compagni L. 3.000 

Storia di on operaio 

napoletano » 1.800 

Comonista in Sicilia » 1.800 

Memorie 1939-1941 » 1.200 

Costo totale L 7.800 

Prezzo vendita per lettorl dell'Unlta a Rlnasclta L 41000 

6. La Resistenza 
LONGO 

COLOMBI 

MILANI 

BERGONZINI 

PAJETTA 

DE MICHELI 

Sulla via dell'insurre-
zione nazionale 

Nelle mani del nemico 

Fuoco in pianora 

Quelli che non si ar-
resero 

Douce France 

T Gap 

L 
» 

» 

* 

» 

a 

2.500 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

Costo totale L 7.500 
Prezzo vendita per lettorl dell'Unlta e Rinaacita L 4X00 

7. Vita italiana 
DEL BOSCO 

AUTORI VARI 

NOVELLI 

FORTEBRACCIO 

AMBROSiNI 

Da Pinelli a Valpreda 

Dossier sul neofasci-
smo 

Spionaggio Fiat 

Corsivi 7 0 

Rapporto sulla repres
sion© 

I boss della mafia 

L 800 

» 800 

» 500 

» 900 

» 700 
» 1.500 

Costo totale L 5 2 0 0 

Prezzo vendita per lettorl dell'Unlta e Rinaacita L 2-800 

g. bo. 

Desidero ricevere 1 pacchl 
numero: 

O 0 O O 
Desidero ricevere 1 pacchl 
siderato. 
Norne 
Cognome 
Indlrlzzo complete 

contrasesgnatl con U 

o o o 
contrassegnati con II 

Ritagllare e Invlare In busta chluaa o Incollare au carto-
lina poatale Intaatando a: Editor! Rlunltl, Vlale Reglna 
Margherita, 290 • 00198 Roma. 

Speso postal! a carlco della cast editrlce. 
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Una i squadra di controllo» al lavoro in un negozio 

E' necessaries assicurare l'approvvigionamento della farina a prezzo politico 

0CC0RRON0 PROVVEDIMENTI URGENT) 
PER IMPEDIRE L'AUMENTO DEL PANE 

* * * * . . 
» I 

Gli aumentj annunciati dai panificatori dovrebbero entrare in funzione da domani — Per bloccarli basterebbe assicurare ai panificatori quan-
'• titativj dl grano a prezzi controllati — Una indegna speculazione che va bloccata subito — Stasera Consiglio comunale straordinario a Vel-

le t i r — Interventj del PCI a Latina e a Frosinone — Polemiche sugli orari dei negozi — Altre denunce dj violazioni sui prezzi dei grossisti 

bardl e Prasca ed ha confer-
ma to che tutto il problema 
del prezzo del pane e anco-
rato a quello della farina, pas-
sato nel breve giro di alcu-
ne settimane da 10 mila a 
12 500 lire II quintale. 

Da tempo a Roma esisto-
no presso la Federconsorzl, 
nel gross! mollni e nei pastl-
fici ingenti scorte di grano. 
acquistati ai prezzi di diver-

si mesl fa, cloe a 4-5 mila 
lire 11 quintale. Non si capl-
sce perche" i panificatori deb-
bano oggi pagare la farina a 
un prezzo triplicate E* evi-
dente che ci trovlamo dl 
fronte a una Indegna mano-
vra speculativa, sviluppata 
sull'onda di una situazione 
pesante in oampo internazio-
nale suU'approvvigionamento 
di grano. Complto del gover-

Mancano ormai poche ore alia scadenza fissata dai panificatori romani di rlvedere il prezzo del pane e ancora non e'e 
stato un intervento del prefetto o del governo per imptdire che a Roma scattl I'operazione « caro-pane ». Se non si riuscira a 
bloccare In tempo la minaccla, nella capltale scomparira da domani il pane a prezzo calmierato e si assistera a un aumento 
di tutti gli altri tip! cosiddetti liberi, con ritocchi che oscilleranno dalle 30 alle (JO lire il chilogrammo. Si aprirebbe, in 
questo modo. una smagliatura pericolosa nel decreto che blocca i prezzi: tutta I'operazione contenimento del costo della 
vita, in corso dopo l'emanazione dei decreti governativi, rischia di cadere nel vuoto. Eppure, nonostante la diretta minaccia 
ai provvedimenti governativi, 
il rappresentante dello stesso 
governo nella capitale. il pre-
fetto Ravalli, non ha preso 
fino a questo momenta alcu-
na iniziativa per trovare una 
via d'uscita alia grave mi
naccia dei panificatori. La 
conferma di questa passivita 
si e avuta anche leri. In un 
colloquio avuto col sindaco 
di Velletrl e una delegazlone 
del panificatori del noto cen
tra dei Castelll, il dott. Raval-
li non ha dato alcuna assl-
curazlone di inlzlative prese 
per garantlre ai forni l'lnvio 
dl farina a prezzo controlla-
to. II prefetto aveva assun-
to lo stesso atteggiamento 
martedi in un incontro con 
una delegazlone di consiglie-
ri regionall e comunali del 
PCI. 

La via per risolvere 11 gra-
vissimo problema del prezzo 
del pane, come e stato riba-
dito ieri dai panificatori. e'e 
ed e molto semplice. Basta 
assicurare che la farina arri-
vi nei forni ad un prezzo sgan-
ciato da ogni manovra specu
lativa. Ieri mattina il presi-
dente dell'associazione panifi
catori, Lucci. si e incontrato 
a palazzo Guglielmi (sede de-
gli ufficvi del consiglio re-
gionale) con i compagni Lom-

Nella pineta di Ostia 

Da sabato fino al 19 
il festival dell'Unita 

Sabato 11, nella ptnefina di via delle Balenlere, si aprira 
il festival di Ostia Lido; in quest) giornl I compagni stanno 
lavorando alacremente per mettere a punto il ricco programma 
politico, sportivo e ricreativo e per allestire le mostre sui 
problem! del lilorale romano, del qua rile re, sulle question) 
del prezzi e del carovita. 

La festa dei comunisti di Ostia si articolera in nove gior-
nate per concludersi domenica 19 agosto, con il comlzio del 
compagno Paolo Ciofi del C.C., e Segretario regionale del PCI. 

Le iniziative del partito nella lotta contro il carovita 

INCONTRITRA CONSUMATORIE COMMERCIANTI 
Unassembles nella sezione comunista di Tor Bellamonaca - Denunciate le manovre speculative - Comizi a Romanina e a Tor de' Schiavi • Le manifesfazioni di oggi 

Nei quartieri della citta, ! compagni, i cittadini sono impe-
gnati nella lotta contro il caro-prezzi, nella vigilanza contro 
manovre speculative tentate dai grossisti o da commercianti 
poco scrupolosi, nel denunciare la gravita della situazione 
determinata dalla sciagurata pi>litica del precedente governo 
di centrodestra e da fattori internazionali. Nelle sezioni del 
PCI si sono svolte e sono 
in programma assemblee e 
vane iniziative contro il ca
rovita. 

Una vivace riunione si e 
tenuta nella sezione comuni
sta di Tor Bellamonaca. cui 
h/inno partecipato commer
cianti, il segretario della se
zione del PSI„ donne e altri 
cittadini. La discussione e 
stata introdotta dai compa
gno Predduzzi, segretario del
la zona sud. che ha illustra-
to il documento della segre-
teria regionale e della Fe-
derazione del PCI sulle deci-
sioni dell'associazione dei pa-

bonnino 

Tolti soldi 
ai contadini 

regalati 
acjli agrari 

Net locali dot Centre cul
tu ra l di Sonnino, $i e svol-
fo nei giomi scorsi il I Con-
gresso del frantoio sociale 
Popolare sonninese a cui 
hanno partecipafo quasi tut
ti i 141 soci. 

L'awenimenlo va sotto-
lineato per il grave momen
ta che tale cooperative, in-
sieme alia Cantina sociale 
di Cori e ai frantoi social* 
di Poli e Campagnano, sta 
atfraversando a causa del-
I'ingiusto e antidemocratico 
depennamenlo, ope rato da! 
i'ex ministro, Natali, dai 
fondi F.E.O.G.A. destinali 
alle suddette cooperative. 

La sostituzione dei pro-
getti delle cooperative con 
quelli di due gresse azienzs 
agrarie appartenenti a Gian
ni Anacleto e Marini Detti-
na, appesantisce ulterior-
mente la gravita del prowe-
dimento ministerial*. 

Ma oltre agli atti di accu-
sa e denuncia verso tale po
litics antidemocratica e le-
siva degli interessi di lar-
ghi strati di popelo, e emer-
so dai congresso del fran
toio sociale fimpegno di mo-
bilitare, insieme alia popo-
lazione e alle forze e orga-
nizzazioni democratiche, rut-
te le energie e infelligenza 
afflnche venga revocata I'as-
surda decisione 

In tal sens* ci si e co-
minciati a muovere: I'inter-
rogazione rivoifa dai consi
gner! regional! Berti • Ra-
nalli, all'assessore all'agri-
colrura, I'interrogazione de
gli on.li DTMessio, Cesarom 
e Pochetti al presidente del 
Consiglio e al ministro del-
I'Agricolhira e Foreste, la 
convocazione dei Consigti 
comunali dei paesi interes-
sati per la dlscirssione e la 
rcdazione di un pronuncia-
mtnto, manlfestazioni pope-
lari, sono iniziative che deb-
bono urgentemente far sor-
tira i primi effort! posltivl, 
nel rispetto della volenti e 
di un'lnteresse popolari. 

nificatori di interrompere la 
produzione del pane calmie
rato e sulla minaccia dello 
aumento del prezzo della 
benzina. 

I comunisti sono per l'ap-
plicazione del blocco dei 
prezzi. pur avendo criticato 
i limiti e le contraddizioni 
dei decreti governativi. che 
debbono essere adeguati alle 
varie e particolari situazioni. 
e denunciano le manovre in 
atto per fare f alii re il bloc
co dei prezzi al 16 luglio. e 
per creare nuove tension! 
sociali. Per questo il nostra 
partito e contrario all'aumen-
to del prezzo del pane e del
la benzina e ha chiesto Tin-
tervento del prefetto per as
sicurare ai panificatori il ri-
fomimento della farina a 
prezzo calmierato. 

NeH'assemblea di Tor Bel
lamonaca hanno preso la pa-
rola anche il consigliere di 
circoscrizione, Pratini, e al-
cuni esercenti di generi ali-
mentari e di carni. I com
mercianti hanno denunciato 
le manovre in corso dell'in-
dustriale Barilla e dei gros-
B\ importatori di came nello 
aumentare 1 prezzi che crea-
no serie difficolta ai detta-
glianti. Ad esempio il com-
merciante Sarleti ha detto 
che il suo negozio e fomito 
di pasta da vendere per un'al-
tra settimana: poi sara co-
stretto o a non venderia piu 
o a smerciarla al prezzo di 
180 lire, come imposto dalla 
Barilla. 

H nvicellaio Nello ha rac-
contato di essersi - recato il 
giorno prima a! mattatoio e 
di avere trovato l'aumento di 
50 lire al Kg del vitello e di 
30 lire per il vitellone. « Per
che il prefetto non intervie-
ne contro gli speculatori e i 
grossisti?)) ha concluso il 
commerciante, 

L'assemblea si e conclusa 
con Timpegno a costituire un 
comitate unitano di consu-
matori. forze politiche demo-
cretiche e piccoli esercenti. 

Comizi — organizzati dai 
PCI — si sono svolti ieri se
ra a Romanina e Tor de" 
Schravi. 

Ecco. infine. le altre inizia
tive indette per oggi: 

ASSEMBLEE: Portuense: 
ore 19,30 - Carovita prezzi -
Nettuno Creta Rossa: ore 19. 

Zona Sud: ore 18 a Tor-
pignattara riunione straordi-
n-iria dei consielieri della 
VI. VII, Vni , DC e X cir-
coscrizione con i seeretari del
le sezioni Appio Nuovo. Ap-
pio Latino. S. Giovanni. Ca-
sal Bertone. Prenestino. Nuo-
va Tuscolana. Torre Maura. 
Alessandrina, La Rustics, Tor 
Sapienza, Borgata Andre, Tor-
renova. e Torpignattara sui 
problema del prezzo del pa
ne (Predduzzi). 

Ore 21, a Cinecitta, riunio
ne delle sezioni di Centocelle, 
Cinecitta. Villa Gordiani e 
Quarticciolo sulla preparazlo-
ne del Festival di Avczzano 
e sui problemi del prezzo del 
pane (Predduzzi e Galvano). 

CCD: Genzano: ore 18^0 
(Ottaviano). Cava dei Seki: 
ore 19^0 (Corradi) 

A Ciampino inoltre, si svol-
gera un incontro con i com
mercianti, promosso dai Cen
tra di Iniziativa Democratl-
ca: ore 18,90. 

La raccolta di flrme contro il caro-vita: una delle tanfe iniziative organizzate dai PCI quando si proftlarono i primi massicci aumenti 

FIUMICINO: a « quota 2»» pesanli e pericolose condizioni di lavoro per i dipendenfi 

Respirano gli scarichi dei motori 
Locali modernissimi, dotati degli ultimi ritrovati tecnici ma senza impianti anti-inquina-
menti - II ministro si e impegnato ma soltanto per tre ventilatori - Protesta dei sindacati 

La (Quota 2 » Inaugurate pachi giomi fa a Fiumlcin* 

L'apertura dei nuovi loca
li di smistamento bagaglio del-
I'aerostazione di Fiumicino 
sol leva un grave problema di 
salvaguardia delle norme sani-
tarie nell'ambiente di lavoro. 

i Nei nuovi locali, denominati 
c quota 2 ». con una capacita 
di circa 23.000 mq.. non fun-
ziona infatti alcun impianto 

i anti-inquinamento, ' nonostan-
te gli alti tassi. risultati dal
le analisi compiute da una 
commissione della Sanita Ae-
rea, di polveri. di ossido di 
carbonio. di biossido di zolfo. 

I locali si aprono infatti sul
la pista. ricevendo in pieno i 
gas di combustione degli aerei: 
oltre a cio. al loro intemo fun-
zionano trattori a nafta che 
aumentano i prodotti nocivi 
di combustione. 

Le organizzazioni sindacali 
che raggruppano i lavoratori 
dell'ASA, la societa appaltatri-
ce dei servizi di smistamento, 
hanno piu volte sottolineato, 
anche di recente. la gravita 
della situazione. La direzione 
dell'aviazione civile, la dire
zione aeroportuale e i diri-
genti dell'ASA hanno sinora 
ignorato il problema, mentre 
il ministero si h impegnato a 
fornire solo tre ventilatori. 

A questo punto, i sindacati 

sono stati costretti a porre dei 
tempi precisi d'attuazione al-
meno dei pochi impianti pro-
gettati: trascorsi questi ter
mini, hanno preannunciato, 
adotteranno tutte le iniziative 
tendenti a salvaguardare la 
salute e l':ntegrita fisica dei 
la\*oratori interessati. 

( vita di A 
ypartito J 
ASSEMBLEE — Portuense: ore 

19,30. carovita prezzJ; Ncrtono 
Creta Resta: ere I t . 

ZONE — « Zona Roma Sua »: 
or* IS, a Torpisnattara, riunione 
ftraoralnaria *>i contislieri «*lla 
VI , V I I , V I I I , IX • X circotcri-
lione con i togrctari •ell* Miioni 
Appio Noovo, Appio-Latino, S. Gio
vanni, COMI lertone, Prenestino, 
Nuora Tuscolana, Torre Manra, 
AletaaMrina, La Rustica, Tor So-
pienra, tor«Bta An4ro, Torrcnova, 
e Torpifnattara Ml proolema o«l 
presso 4*1 pan* (Freooozzl). 
« Zona Roma Sotf»: or* 21 , m 
Cinecitta, rionlon* oelle aezioni «1 
Cmtontto, CinocRta, Villa Corrfiani 
o Q—Ukdolo valla proparasiono 
d*l Fottival al Avotano * oai 
•temi o*l prono del pone 
doai • Catiawo). 

CO. — Conxano: era 1f,30 
(Ottaviano) i Cava dai Setclx or* 
1f,30 (Corradi). 

no e quindi del prefetto Ra
valli, e quello dl bloccare la 
manovra speculativa, impo. 
nendo anche attraverso la re-
quislzione la consegna delle 
scorte di farina e dl grano 
a prezzi controllati. Nello 
stesso tempo l'Aima. l'azien-
da di interventi in agricol-
tura che ricevera fra poco 
ingenti quantltavti di grano 
daU'estero (si parla dl 2 mi-
lionl di quintali), dovrebbe 
assicurare l'lnvio a Roma di 
farina a prezzo politico, cioe 
non superiore alle 10 mila 
lire. 

La situazione del pane si e 
fatta grave anche in altre zo
ne e comunl della provincia 
e della regione. A Velletrl si 
minaccia la sospensione del 
pane calmierato e il ritocco 
degli altri prezzi. Per questo 
e'e stato l'incontro del sindaco 
col prefetto (dl cui abbiamo 
parlato) e la convocazione, 
per questa sera alle ore 19. 
del consiglio comunale In se-
duta straordinaria, allargato 
ai rappresent-inti sindacali, 
delle organizzazioni dei com
mercianti. dei panificatori e 
dei partiti politici. 

Mentre 11 problema del pane 
resta ancora apsrto. proseguo-
no da parte delle 80 squad re 
annonarie del comune i con-
trolli sui listini dei prezzi che 
i dettaglianti sono tenuti ad 
esporre al pubblico. 
Una serie di ispezioni sono 
state predisposte al Mattatoio 
per controllare se rispondono 
al vero le notizie di alcune 
gravi irregolarita sui prezzi 
della carne. 
I negozianti rainacciano di 
non acquistare piii le paste 
alimentari per non essere co
stretti a venderle in perdita. 

Anche in questo settore e 
necessario un immediate in
tervento delle autorita gover-
native. prima di assistere a 
episodi di esasperazione e di 
speculazione. La situazione dei 
prezzi all'ingrosso e stata esa-
minata anche in una riunione 
tenuta l'altro giorno a Fiumi
cino dalla Federesercenti, pre
sent! il compagno Mammucari 
e i rappresentanti del PCI, 
del PSI e del PSDI della circo
scrizione. Un'altra riunione 
sui provvedimenti per i prezzi 
e stata indetta per questa se
ra, alle ore 18. dall'Unione ro-
mana degli artigiani, nel cine
ma Arena Manzoni a Ciampi
no. L'assemblea sara presiedu-
ta dai compagno sen. Olivio 
Mancini. 

Si hanno inline notizie dl 
alcune prese di posizione per 
le chiusure dei pubblici eser-
cizi. In un comunicato alia 
stampa la prefettura fa pre-
sente che, in base alle vigenti 
disposizioni. « gli esercizi pub
blici, ed in paxticolare i risto-
ranti e le trattorie, non pos-
sono chiudere, .senza averne 
data preventiva notizia all'au-
torita di PS». L'assoclazione 
dettaglianti alimentaristi ha 
espresso il proprio parere 

contrario alia decisione presa 
dall'associazione salumieri di 
chiudere i negozi anche il gio-
vedl pomeriggio, oltre alia 
chiusura nelle ore pomeridia-
ne di sabato. La duplice chiu
sura delle salumerie entrera in 
vigore da oggi. 

LATINA — Una delegazione 
della federazione comunista si 
e incontrata ieri mattina col 
prefetto per esaminare la si
tuazione dei prezzi e in par-
ticolare di quello del pane. 
La delegazione. che era guida-
ta dai segretario della fede
razione Grassucci. era compo-
sta dai compagni on. D'Ales
sio, Luberti, Forte, Valente e 
Potesta. I rappresentanti del 
PCI hanno riferito. fra l'al
tro, sulla situazione determi-
natasi nel sud pontino dove, 
in questi giomi, i panificatori 
hanno minacciato la serrata. 
Dopo un'ampia discussione, 
nel corso della quale il pre
fetto ha fatto riferimento al-
l'azione che e stata finora 
svolta per assicurare il con
trollo. non solo sui detta
glianti. ma sui grossisti e sui 
produttori industrial! (apprez-
zate le assicurazioni che sono 
state date per quanto riguar-
da il rifomimento del pane 
ai prezzi stabiliti in modo da 
non farlo mancare in nessun 
caso alia popolazione). la de
legazione del PCI ha fatto 
presente 1'opportunita di pro-
muovere incontri tra le as
semblee elettive. i sindaci e le 
autorita di governo per orien-
tare le categorie interessate 
e in particolare i dettaglianti. 

FROSINONE — La Federa
zione comunista ha emesso 
ieri un comunicato in cui si 
condanna la «inadeguatezza 
delle mlsure adottate dai po-
teri pubblici per risolvere i 
problemi del panes. La man-
canza di tempestivita con cui 

j «interviene l'AIMA (1'azienda 
di intervento sui mercati agri-
col i) ed i prezzi che pretende 
praticare per il rifomimento 
di grano» nella provincia di 
Frosinone arischiano di fa
vor ire operazioni di specula
zione e di incetta dei pro
dotti da parte dei grand i 
agrari». II comunicato con
clude affermando che «e ne
cessario impedire l'aumento 
general izzato del prezzo del 
pane al fine di non gravare 
ulteriormente sui bilancl fa
miliar!» ed impegna le orga
nizzazioni comuniste a a vigi-
lare ed a prevenlre ogni for
ma dl speculazione a. 

I prezzi dell'Ente 
comunale di consumo 

Pubblichiamo un secondo elenco dei pro
dotti in vendita negli spacci dell'Ente comu
nale di consumo con i prezzi fissati, in base 
al blocco governativo, sugli indict del 16 
luglio: 

Piselli Mirandolina e Angelini 
Reldratati gr. 500 
Fin) gr. 500 
Mezzi fini gr. 500 
Medi gr. 500 
Pomidoro Pelati kg. 3 marca Grazletla 
Pomidoro Pelati kg. 3,300 marca Dorla 
POMIDORO PELATI MARCHE: 
Doria - Gigetta - Amata - Lodato • Biancastella 
Graziella 
Pomidoro Pelati da kg. 1,200 
Pomtdoro Pelati da kg. 0,500 
Pomidoro Pelati da kg. 0,300 
Fagloli cannellini marca Mirandolina kg. 0,500 
Fagioli ciavattoni marca Mirandolina kg. 0,500 
Fagloli BorlottI marca Mirandolina kg. 0,500 
Lenllcchie lesse marca Mirandolina kg. 0,500 
Sottaceti giardiniera da gr. 800 
Sottaceti giardiniera da gr. 300 
Sottaceti cetrioli da gr. 300 
Sottaceti peperoni da gr. 300 
Sottaceti cipolline da gr. 300 
Sottaceti capperi da gr. 300 
Sottaceti sfusi giardiniera 
Carciofin) sott'olio sfusi 
Carciofini sott'olio da kg. 1 
Carciofini sott'olio da kg. 0,500 
Carciofini sott'olio da kg. 0,300 
Olive di Grecia sfuse 
Olive schiacciate sfuse 
Olive di Spagna sfuse 
Olive verdi in confezioni da gr. 200 
Carciofini in busline sottovuoto gr. 90 
Funghi in busline sottovuoto gr. 90 
Filettt di alici in busline sottovuoto gr. 70 
Olive farclte in bustine sottovuoto gr. 90 
Melanzane in busline sottovuoto gr. 90 
Antipasfo in bustine sottovuoto gr. 90 
Giardiniera in bustine sottovuoto gr. 120 
Cetrioli in bustine sottovuoto gr. 100 
Cipolline in bustine sottovuoto gr. 100 
Capperi In bustine sottovuoto gr. 100 
Peperoncini in bustine sottovuoto gr. 100 
Giardiniera In bustine sottovuoto gr. 250 
Carciofini in bustine sottovuoto gr. 190 
Funghi in bustine sottovuoto gr. 190 

Fruffa e orfaggi 
Conserva Valtrebbia da gr. 500 ' 
Conserva Valtrebbia (in tubelti) da gr. 150 
Salsina Valtrebbia da gr. 200 
Pomodori pelati Doria da gr. 1.200 
Pomodori pelati Gigetta da gr. 1.200 
Pomodori pelati Amata da gr. 1.200 
Pomodori pelati Lodato da gr. 1.200 
Pomodori pelati Biancastella da gr. 1.200 
Pomodori pelati Doria da gr. 500 
Pomodori pelati Gigetta da gr. 500 
Pomodori pelati Amata da gr. 500 
Pomodori pelati Lodato da gr. 500 
Pomodori pelati Biancastella da gr. 500 
Pomodori pelati Graziella da gr. 500 
Pomodori pelati Doria da gr. 300 
Pomodori pelati Gigetta da gr. 300 
Pomodori pelati Amata da gr. 300 
Pomodori pelati Lodato da gr. 300 
Pomodori pelati Biancastella da gr. 300 
Pomodori pelati'Graziella da gr. 300 
Fagioli cannellini Mirandolina da gr. 500 
Fagioli ciavattoni Mirandolina da gr. 500 
Fagiolt borlotti Mirandolina da gr. 500 
Piselli reidratati Mirandolina da gr. 500 
Piselli fini Angelini da r f . 500 
Piselli medi Angelini da gr. 500 
Piselli mezzi fini Angelini da gr. 500 
Piselli mezzi fini Mirandolina da gr. 500 
Lenticchia lessa Mirandolina da gr. 500 
Olive verdi Pucello da gr. 200 
Marmellata monotipica Discotto da gr. 350 
Marmellata monotipica Boschetti da gr. 350 
Pesche sciroppate Bonnie da gr. 500 
Pesche sciroppate Mon Jardin da gr. 500 
Pesche sciroppate Bonnie da gr. 1.000 
Pesche sciroppate Mon Jardin da gr. 1.000 

Pesci 
Tonno marca Due Pavoni da gr. 500 
Tonno marca Piramidi da gr. 200 
Tonno marca La Vela da gr. 200 
Tonno marca Sala da gr. 200 
Tonno marca Piramidi da gr. 100 
Tonno marca Sala da gr. 100 
Tonno marca La Vela da gr. 100 
Sardine all'olio Pollastrini da 1/5 
Sardine all'olio Cirio da gr. M 
Pasta di acciughe Oreo da gr. 60 
Alici salate Siciliane (pesca 1972) sfuse 
Alici salate Spagnote (pesca 1972) sfuse 
Filetfi alici vasetti gr. IS 
Filetti alici da kg. 1 
Pasta di_acciughe Oreo da gr. 60 
Filetti dFsgombro da 1/5 
Filetti di sgombro sfusi 
Sardine all ' olio Pollastrini da 1/5 
Sardine alfolio Cirio da gr. M 
Tonno sfuso di 1. (pesca 1971-1972) 
Tonno marca Due Pavoni da gr. 500 
Tonno marca Piramidi da gr. 200 • 
Tonno marca La Vela-Sala da gr. 200 
Tonno mwca Piramidi da gr. 100 
Tonno marca La Vela-Sala da gr. 100 
Salmone da 1 lb. 
Salmone da % lb. 
Maccarello 1 lb. 

Alimenti dieffefici per bambini 
Pastina glutkiafa Buitoni pacco doppio 
Omogeneizzati Buitoni Dupto da gr. 100 O.S. 
Omogeneizzati Buitoni Trittko da gr. 60 
Omogeneizzati Ptasmon da gr. I N 
Omogeneizzati Buitoni Trittico da gr. 60 OJS. 
Omogeneizzati Plasmon Trittico manzo da gr. 60 
Omogeneizzati Plasmon Trittico vitello da gr. 60 
Omogeneizzati Plasmon Trittico polio da gr. 60 
Biscofti Plasmon da gr. 230 OJS. 
Biscotti Nipfol Buitoni singoli OS. 

Dadi per brodo 
Dadi Knorr gran formato di polio O.S. 
Dadi Knorr gran formato di manzo 
Dadi Knorr gran formato di manzo O.5. 
Dadi Knorr singolo di polio 
Dadi Knorr singolo vegetale 
Dadi Star trip! 
Dadi Star singolo 
Dadi Invemiwi tripti 
MAIONESE 
Maiones* Kraft gr. 250 
Maionese Kraft gr. f t 
Maiones* Calve gr. 250 
Maiontse Catwt gr. 90 O.S. 
BOVIrfO ADULTO 
Petto softilt 
Shrfatln* 
Spalla • fracosta (polpa • fettine) 
Polpa * fettine di coscio 
Bisttccha di lombo o di cost* senx'osso e girello 

90 
135 
120 
110 
750 
850 

260 
120 
60 
110 
140 
115 
100 
260 
130 
190 
175 
190 
350 
900 

1.7f/ 
1.745 
650 
545 
600 
750 
695 
85 
230 
250 
280 
200 
170 
220 
120 
150 
150 
150 
150 
200 
450 
500 

280 
80 
65 
260 
260 
260 
260 
260 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
110 
140 
115 
90 
135 
110 
120 
120 
100 
IS) 
200 
200 
190 
190 
340 
340 

800 
340 
310 
310 
175 
1?J 
160 
145 
170 
170 

1.300 
1.900 
258 

2.200 
wa 
190 

1.100 
145 
170 

2.200 
800 
340 
310 
175 
160 
Oft 
405 
220 

250 
410 
530 
200 
460 
420 
420 
420 
3M 
200 

220 
210 
195 
05 
40 

190 
N 

150 

3tt 
185 
330 
210 

1.150 
1.550 
2.400 
2.800 
3.000 
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In vista del dibattito di settembre in Campidoglio 

Accordo sulFurbanistica 
f ra DC, PSI, PRIe PSDI 
con molte scelte vecchie 

Riproposta la realizzazione dei cenlri direzionali e dell'asse attrezzato e ignorati i 
problemi dello sviluppo economico e dell'asseflo equilibrafo del terriforio regionale 

Dopo un confronto durato 
tanto a lunpo da costrlngere 
11 Consiglio comunale a chiu-
dere !a sHsstone senza poter 
discut/:ro suti'lntero comples-
so dei probleml urbanlstlci, 
della casa, e del servlzl. e do
po cne la Glunta ha adotta-
to d'mgenza. con I poteri del 
conslgllo. le nuove norme tec-
niche di attuazione del pia
no regolatore, I quattro par-
titl del centro sinistra hanno 
finalmcrte raggiunto un ac
cordo su un documento che 
costitulra la base polltlca del 
dibattito che secondo gli im-
pegni assunti, dovra aprirsi 
In consiglio comunale il 12 
settembre. II slgnificato poli
tico del documento. ad un pri-
mo esame, appare essere quel-
lo di up compromesso su 
scelte vecchie Dal testo reso 
noto quindi non sembra che 
il trlonfa'.!smo da cul e stata 
clrcoadata giorni fa l'adozlo-
ne delle nuove norme tecni-
che sia grustiflcato. Tutt'al-
tro. II documento rlpete In-
fattl. grosso modo le contrad-
dizion! ed I limiti dell'lmposta-
?.ione d*:l cosi detto « pacchet-
to Daridan. al di la degli 
aspett' pos'.tlvi che dovrebbe-
ro presentart le nuove norme 
tecnich*1 del PR che ancora 
non si conoscono nel detta-
glio. Esso — al di 14 delle 
enunoiazloni di prlnciplo che 
qua e la lascia scorgere — 

presenta innanzi tutto 11 11-
mite gravisslmo di non tener 
conto che la quallta delle scel
te che decide del futuro di 
Roma n mlsura sui proble-
mi delle- sviluppo economico 
e del reaulllbrlo Tegionale. 
Tanto e vero che la prima 
propo3*a concreta che si leg-
ge nel documento rlguarda i 
centri direzlonalt e l'asse at
trezzato che si lnslste nel vo-
ler r°a'iz7nre. anche se rldl-
mensianati, con prlorlta per 
il cenf.ro dlrezionale di Cen-
tocelle rispetto a quello di 
Pietra!ota. Di piu. II documen
to chlede al piil presto la ra-
tifica oa parte del consiglio 
comunale della famosa delibe-
ra 3H1 per 11 vlncolo delle 
zone dl espansione da espro-
priare ai sens', dell'art. 26 del
la legge 865 sulla base della 
utllizzaziono delle zone 1 co
me previsto dalle nuove tec-
niche. La deliberazlone, che 
pratlcamente da il via all'ope-
razion? aspe attrezzato, era 
stata bloccata. Ora se ne chie-
de al piu presto la approva-
zions. 

E' tulto un programma che 
contrtddice apertamente ogni 
ipotesi dl rlequilibrio regio
nale e conferma l*incapacit& 
della DC e dei suoi alleati di 
affrontare i probleml di Ro
ma e della reglone In un qua-
dro che vada oltre i tentativi 
di razlonalizzare quel proces-
so cha ha fatto della capita-

Era soltanto una promessa eletforale 

Roccasecca: la fabbrica 
non verrd piu costruita 

Sembra dunque ormai cer-
to che Roccasecca dei Vol-
sci, inserita nella zona di svi-
luopo industriale. non avra 
piu la fabbrica della Prine-
Fashion. produttrice di bian-
cheria intima, nonostante le 
innumerevoli promesse che 
piu di un anno fa, al tempo 
delle elezloni del 7 maggio, 
furono elargite agli abitan-
ti del piccolo centro. per i 
quali la fabbrica avrebbe co-
stituito un'importante fonte 
di lavoro. 

Dopo mesi di trattative e 
quando tutto sembrava appia-
nato. i dirigenti della fabbri
ca hanno chiesto di poter rea-
lizzare l'insediamento a Maz-
zocchio. anch'esso nell'area 
del Consorzio di sviluppo in
dustriale, anziche a Rocca
secca, accampando futili pre-
testi: e infatti impensabile 
che i tecnici del Consorzio 
non fossero a conoscenza del-
l'esistenza nella zona di fal-
de d'acqua superficial!, la cui 
presenza viene ora addotta a 
giustificazione dello sposta-
mento deH'insediamento. 

In realta. da una recente 
riunione presso la sede del 
Consorzio. alia quale hanno 
partecipato gli amministrato-
ri di vari comuni. e emersa 
la vera ragione del ventilato 
spostamento: il Consorzio non 
ha, in altri termini, i mez-
zi necessari per realizzare a 
Roccasecca le infrastrutture 

A questo punto. vani si so-
no rivelati gli sforzi dell'am-
ministrazione unitaria di si
nistra del piccolo comune per 
risolvere u m situazione che 
e stata creata a scopi eletto-
ralistici neU'interesse di ben 
determinate parti politiche. 
Chi paga. ancora una volta. 
sono le popolazioni costrette 
a inseguire come un miraggio 
11 piu elementare dei diritti, 
quello del lavoro. 

Gravi corenze 

dei servizi 

pubblici 

a Minturno 
La disastrosa situazione in 

cui versa un'intera zona di 
Minturno e stata fatta rile-
vare, con una civilissima ini-
ziatlva, al sindacc della citta-
dina dai compagni della lo
cale sezione del nostro par-
tito. Nella lettera da essi in-
viata al responsabile dell'an> 
ministrazione comunale, ven-
gono post! in luce le incre-
dibili carenze nei fondamen-
tali servizi urbani, come 1 tra-
sporti, l'illuminazione. le 
strutture 'igieniche. 

Particolarmente grave e il 
disagio della popolazione del
la zona aFontana Perrelli»: 
non e'e illuminazione strada-
le, manca (incredibile!) ogni 
mezzo di trasporto pubblico 
che colleghi 11 borgo con 11 
centro ammlnistrativo, e ln-
fine, punto particolarmente 
dolente, nessun prowedimen-
to e stato preso per salvaguar-
dare l'igiene. 

I cittadini di Minturno spe-
rano che la pubblica denun-
cia delle lore responsabilita 
spingera gli amminlstratori 
a espletare in maniera sod-
disfacente il compito per il 
quale sono stati eletti, po-
nendo termine alle insoppor-
tabill condizioni di vita de
gli abitanti della zona, che 
necessita, com'e evidente, di 
un'improcrastinabile opera di 
risanamento. 

le l'attunle cltta In cui predo-
mina !1 terziarlo. Il documen
to quindi affronta I proble
ml dt'H'attuazione della 167. 
La proposta e quella gia nota. 
490.000 abitanti in piu entro 
il 131.̂  nelle zone della 167. VI 
sono enumt-iat. anche una se-
rle di iniregni (anche politi-
cl) ma non s: esce da quel
lo schRmn politico per 11 qua
le gia died anni fa. dalla pri
ma g'unta d' centro sinistra. 
fu affeimato che con la 167 
sarefcbt'iM stati costrulti 700 
mila vani mentre a tutfoggl 
i vara reallzzati sono poco 
piu d' 60 rr.ila. 

La vera proposta del docu
m e n t - si 6 tentatl di af-
ferma»-e — i anche qui, come 
nel «pacchetto Darida», quel
la del'e nuov«; convenzionl. A 
questo pioposito non si for-
niscono cifre e dati, si par-
la solo dl dar corso « alle pre
vision! nei secondo program
ma di attuazione del piano 
regolatoro opportunamente ve-
rlficato e ridimenslonato », Si 
tralta delle nuove convenzio
nl per 180 000 abitanti e del 
20.000 vani dn recuperare nel
le zone D (completamento) 
gia al limite della cementiz-
zazione? 

E' difficile rispondere di no. 
Appare quindi poco credlbi-
le l'affermnzione che si fa piu 
avanti che e necessario che 
la risposta ai probleml dello 
«abusivismo» debba essere 
forn'ta in positivo attraverso 
11 rllancio deH'edilizia econo-
mlca. Se 11 momento privile-
giato e quello delle convenzio
nl. o'oe quello degli apparta-
menti a J milloni e mezzo a 
vano o a 150.000 mila lire men-
sill d'afiitto. quale risposta po-
sitiva si da alle sessantamila 
famiglie che abitano nelle bor-
gate abus-.ve? 

Questo per quanto rlguar
da le ouest'oni fondamentall. 
e lascando hi un canto per 
ora le proposte su proble
ml specific!, anche se Impor-
tanti, come il centro storico, 
la lotta in negativo al-
rabusivismo e cosl via. 
Restano quindi. su motivi dl 
fondo. '"n primo luogo quel
lo dello sviluppo economico 
della repione e della cltta — 
temi cho vengono dl fatto 
ignorati o affrontati con scel
te vecchie e superate — i 
dissensi che gia in altre occa
sion! il nostro partito i grup-
pi conslilari e il nostro gior-
nale hanno precisato. Resta 
perlar.to ferma la nostra posi-
zione anche rispetto alia de-
liberazione 3111: «le zone at-
traversate da' sistema dlrezio
nale sono gia oggi tanto den-
sampnte popolate che tutta la 
area c'Lsponibile per 1 centri 
dlre/lonali e l'asse attrezzato 
non basterebbe a dotarle dei 
necessari servizi social! in 
rapporto agli standard previ-
sti. non e pertanto pensabi-
le mserUe in questa zona al
tri 50.C00 abitanti, ne desti-
nare anche parte deU'area ad 
uso diverso da quello del ver-
de attrezzato e dei servizi 
pubblici». 

Va Infine segnalata l'ultl-
ma parte del documento sul 
rapporto fra comune di Ro
ma e Rcgione dove si chie-
de che non sia fra le due 
Giunte e fra le due maggio-
ran»e una divaricazione di at-
teggiamenti politici. C'e da 
chiedcrsi se questo non signi-
fichi la richiesta che la Re
gions torru indietro rispetto 
alle proposte gia delineate dl 
asset to del territorlo. che con-
tray ano cor la proposta dei 
centri direzionali e se per que
sto obiettivo non si appresti 
a lavo'.are proprio la «nuo-
va n*.a0gioranza » che si e rea-
lizzata ai vertlci della DC 
regionale e romana. I neo se-
greiari Cutrufo e Montemag-
gioni comincerebbero dawe-
ro n'aie. 

Aggredito da quattro uomini armati e mascherati a Gasalpalocco 
1 • - • • ' — • *• - ™ — • — - » • • • • • • • • • • • • ' — — — i • • . - - — — * — . . , 

Rapinato rappresentant e di gioielli 
Rosarjo Mara, 46 anni, colpito alia testa con il calcio di una rivoltella - I malviventi 
trenta milioni - Altre due rapine ai danni delle Poste. a Pavona, e dell'ACI di Tor S. 

II rappresentante di gioielli rapinato e (accanfo) I'auto usata probabilmente dai raplnaton per la fuga 

Grottesca e assurda situazione in via Emilio Scanno a Torrespaccata 

«Castigati» gli inquilini INCIS: 
per loro niente strada asf altata 

l/impresa Sacchetti sta facendo sistemare la parte prospiciente i suoi negozi - Ha fatto 
innalzare un muro per separarla da quella sulla quale guardano le palazzine delTEnte 

A Torrespaccata hanno costrulto un 
muro proprio nel mezzo di una strada; 
una meta sara asfaltata, e I'altra ri-
marra in terra battuta, con poivere 
d'estate e fango d'invemo. In pratica 
via Emilio Scauro, originariamente mot
to larga e ariosa, e stata divisa in due 
strade parallele. Lungo la parte che 
sara asfaltata ci sono una serie di ne
gozi nuovi di proprieta dell'impresa Sac
chetti (la sociefa, la • Ibisco Seconda 
SRL>, ha sede in via Pinerolo 2 b), 

: mentre dall'altra parte ci sono le abi-
tazioni dell'INCIS. 

Come mai questo strano muro (alto 
oltre un metro e mezzo) al centro di 
una via? Il motivo e stmplice. II Co
mune da tempo non si decideva a fare 
asfaltare via Emilio Scauro, e cid com-
portava enormi disagi per chlunque vi 

' transitasse. L'INCIS, tuttavia, non si e 
preoccupata troppo dei disagi del suoi 
inauilinl; ma Sacchetti senza strada non 
avrebbe avuto abbastanza clienti. Da qui 

la richiesta di un permesso del Comune 
per costruire a sue spese il manto stra-
dale, e poi la grave e arbitraria deci-
sione di costruire un muro al centro 
della via, 

Nella foto: il tratto di strada prospi
ciente i negozi dell'impresa «Sacchet
ti v dove sono in corso i lavori di asfal-
tatura; dall'altra la meta prospiciente 
le palazzine dell'INCIS; il muretto prov-
vede a tener riparate rigorosamente le 
due corsie. 

naro contenuto nella cassafor-
te e nei cassetti. Approprlatisl 
del magro bottino dl 250 mila 
lire, 1 bandit! sono fuggiti a 
bordo di una moto « Honda» 
di grossa cilindrata. 

Per tutte e tre le rapine 
le ricerche dei malviventi svol-
te dalla pollzia e dai carabl-
nieri sono state infruttuose. . 

Frank Coppola 

trasferito ieri 

all'infermeria 

di Regina Coeli 

' Frank Coppola, il boss ma-
fioso coinvolto neH'indagine 
sui ferlmento del questore 
Mangano, e stato trasferito 
dai carcere dl Perugia a quel
lo romano di Regina Coeli. 
Una volta giunto nel repar-
to infermeria dl Regina Coeli 
Frank Coppola si e sentito 
male; ora vorrebbe tornare 
al piu presto a Perugia, dove 
l'assistenza medica e piu effl-
ciente. Tuttavia il giudlce 
Istruttore che conduce l'ln-
chiesta sul suo conto e attual-
mente in ferie, e quindi il de-
tenuto dovra aspettare il suo 
ritorno a Roma per presenta-
re la richiesta di trasferl
mento. -

Frank Coppola fu trasferi
to dai carcere di Regina Coeli 
a quello di Perugia il giorno 
in cui nel carcere romano 
scoppid la drammatica prote
sts, del detenutl. 

si sono impossessati di preziosi per oltre 
Lorenzo - Quasi quattro milioni il bottino 

• • • • ' • . • . . ' • • . ' • - . „ - . . . , - \ 

Un rappresentante di gioielli e stato rapinato 'Ieri mattina 
da quattro banditl armati di plstola e mascherati: colpito ,vlo-
Ibntemente alia testa cori II calcio della plstola II glolelllere e 
itato ferito, ed e stato derubato di quattro vallgle conlenentl 
Weziosi del valore complessivo di trentadue milioni di lire. 
durante la fuga i malviventi j -
tanno an^he sparato contro 
îna « Citroen » che aveva loro 

sbarrato la strada. 
La drammatica rapina e av-

venuta poco prima delle 9 in 
via Senofane, ne.i pressl- di-

Casalpalocco. II rappresentan
te dl preziosi Roberto Mara, 
di 46 anni, abitante in via 
Buoncompagni, si stava re-
cando con il suo campjonarlb 
a visitare alcunl clienti a Ca
salpalocco, un • centro resl-
denziale situ-ato sulla via Cri-
stoforo Colombo. Con se ave
va quattro valigie contenenti 
gioielli e oggetti d'oro di va
lore, che costitulvano gran par
te del suo campionario. Giun
to con la sua «Peugeot» alia 
altezza del cinema « Metro dri
ve in », Mara e stato superato 
da una «Alfa Romeo Giulia 
1600 super» dl colore verde, 
targata Perugia. II guidatore 
subito dopo ha tagliato la 
strada alia « Peugeot», • fer-
mandovisl davanti. Dalla « Al
fa Romeo » sono sees! tre del 
quattro banditl, tuttl armati 
di pistole e con il volto co-
perto da calzamaglie scure. 
Mentre uno dei malviventi ha 
intlmato al giolelliere di non 
muoversi, gli altri due hanno 
aperto lo sportello posteriore 
destro e si sono impossessati 
delle quattro valigie, due rosse 
e due bianche, contenenti pre
ziosi per un valore complessi
vo di 32 milioni di lire. 

A questo punto il rappre
sentante ha tentato dl reagire 
ed e sceso dall'auto, ma 11 ban-
dito che lo teneva sotto la mi-
naccia deii'arma lo ha violen-
temente colpito alia testa con 
il calcio della pistola. Quando 
Marra si e accasciato sul se-
dile 1 malviventi erano giai 
risaliti sull'auto, ma, percorse 
poche decine di metri, si sono 
trovati di fronte ad una a Ci
troen », il cui guidatore, Vla-
dimiro Grlsanti, di 42 anni, che 
aveva assistito alia ultima fa-
se della rapina, tentava di 
sbarrare loro la strada. Im-
mediatamente un bandito si 
e affacciato al flnestrino ed 
ha sparato alcuni colpi dl pi
stola contro le gomme della 
«Citroen», inducendo cosi 
Grisanti a desistere dai suo 
proposito. 

I banditi sono fuggiti in di-
rezione di Ostia, mentre Gri-
sauti ed altTi prowedevano a 
trasportare il rappresentante 
di preziosi, rimasto privo di 
sensi, al reparto « craniolesi » 
dell'ospedale S. Giovanni, do-
v'e ricoverato in osservazione. 
L'auto usata dai rapinatori e 
stata ritrovata piu tardi nella 
pineta di Castelfusano. 

Altre due rapine sono state 
compiute nella provincia di 
Roma, rispettivamente a Pa-
vona,, una frazione di Albano, 
e a Tor San Lorenzo, una fra
zione di Ardea. Nel primo ca-
so di bottino e stato dl tre 
milioni e mezzo, mentre a 
Tor San Lorenzo di 250 mila 
lire. 

Due uomini armati di pisto
la e di mitra, entrambi con il 
viso coperto, verso le 13 sono 
entrati neirufficio postale di 
Pavona, intimando ai presenti 
di disporsi con la faccia con
tro il muro. Sono stati immo-
bilizzati il direttore Bruno 
Poli, due impiegati e due don-
ne che erano alio sportello 
insleme con i rispettivi figli. 
I banditi si sono impossessati 
di tre milioni e mezzo conte-
nuti nella cassaforte e sono 
fuggiti a bordo di una «1750 » 
dove e'era un terzo complice 
ad attenderli. 

Quasi alia stessa ora hanno 
fatto irruzione nell'ufficio del-
l'Automobile Club di Tor San 
Lorenzo, in via delle Murene, 
due giovani mascherati e ar
mati di fucili a canne mozza-
te, i quali hanno costretto 
Tunica persona presente, una 
impiegata, a consegnarc il de-

Cadavere 

nel lagheffo 

dellEUR 

II cadavere di un uomo di 
51 anni e affiorato ieri mat
tina nelle acque del laghetto 
artificiale dell'EUR. L'uomo 
Indossava una maglietta verde 
ed un paio di pantaloni. Tra-
sportato a riva dai vigili del 
fuoco. il cadavere e stato esa-
minato da un medico legale. 
11 quale non ha trovato tracce 
di violenza o lesloni. Nelle ta-
sche dell'uomo e'era una tes
sera intestata ad Altipiano 
Sacco. grande invalido, di Za-
garolo. La foto corrisponde ai 
tratti somatici della salma, e 
la polizia ritiene probabile che 
l'uomo si sia suicidato. 

piccola 
cronaca 

Nozze 
Oggi, nella citla di L'Aquila. U 

figlia del compagno Giovanni Ca-
tinari, vecchio antilascista e diri-
gente della sezione Alberone. si 
sposa col compagno Angelo San-
toro. Alia compagna Angela e alio 
sposo, gli auguri della sexione. delta 
Federazione e de • I'Unita >. 

Smarrimento 
La compagna Paola Amicucci ha 

smarrito la tessera del '73 nu-
mero 957460 . La presente vale an
che come dilfida. 

Lutto 
E' deceduta Maria Amendola, 

madre del compagno Claudio Sea-
ramuzzo. I compagni della sezione 
Tufello e della redazione de 
c I'Unita a inviano fraterne condo-
glianze. 

SECONDA EDIZIONE 
Dl TOSCA ALLE TERME 

Dl CARACALLA 
Stascra, alle 2 1 , s«conda edi-

zione di « Tosca » di Giacomo Puc
cini (rappr. n. 2 1 ) , concertata e 
diretta dai maestro Napoleone An-
r.ovazzi, con la regia di Renzo Fru-
•ca. Interpret! principal!: Marcella 
Pcbbe (protagonista). Gastone Li-
marilli e Giulio Fioravanti. Mae
stro del coro Augusto Parodi. Oo-
msnt. alle 2 1 . replica di « Aida ». 

CONCERTI 
BASILICA Dl MASSENZIO 

Stasera alle 21,30. concerto di-
retto da Peter Maag (tagliando 
n. 10 ) . In programma. Verdi 
4 pezzi sacri per coro e orche
stra; Beethoven, sinfonia n. 6. 
Venerdi 10 egosto alie 21.30 
concerto diretto da Francesco 
Molinari Pradelli (tagi n. 1 1 ) . 
In programma: Pizzetti. Introdu-
zione all'«Agamennone» di Eschi-
lo per coro e orchestra. Respt-
ghi: Pini di Roma - Fontane di 
Roma; Casella: La Giara. Biglietti 
in vendita al botteghino dell'Acca-
demia. Via Vittoria 6. dalle 10 al
le 13; al botteghino della Basilica 
di Massenzio dalle 19.30 in poi. 
Biglietti anche presso 1'American 
Express in piazza di Spagna. 38 . 

FESTA DELLE AltTi 
DELLA POLONIA 

Alle ore 21 a Rieti (Santuario 
di Greccio) Fistulatores et Tubi-
cinatores Varsovienses 

PROSA-RIVISTA 
ANFITEATRO DELLA QUERCIA 

DEL TASSO (al Gianicolo > Tel. 
561«13) 
Alle 21.30 Sergio Ammirata pres. 
• La Mandragola > di Machiavelli 
con Liliana Cniara, M. Bonini. 
Oias. B Cealti. F Cremonini. M. 
Francis. P Lorin. G. Piermattei. 
M Rosales, M Sail). O Stracuzzi 
Regis Sergio Ammirata 

CENTOCELLE (Via dei Castani 
201 /A) 
Riposo 

DEI SATIRI (Via Grottapinta, 12 . 
Tel. 565.352) 
Chlusura estiva 

TEATRO D'ARTE Dl ROMA 
Alls 21 nella Cripte della Basi
lica S. Antonio (Via Merulana 
122) II Teatro d'Arte di Roma 

« Craierlo X I I » (lldebran-

do da Sovana) tutti i gg. al l* 2 1 , 
i lestivi alle 19 • 2 1 . 

TEATRO MOBILE AL QUARTIE-
RE TALENTI (Via Ugo Oietti) 
Riposo 

TORDINONA (V . Atquasparta 16 -
P. Ponte Umberlo I - Tclefono 
65.72.06) 
Alle 21.45 la novita assoluta 
• Came in •catola » di Riccardo 
Reim. Regia Salvatore Solida. 
Scene Luciano 5pinosi con L. Pa-
ganini. A. Cartu, A. Palladino, 
R. Santi. A. Salrutti. Prenotazio-
ne dalle 16 al botteghino. Aria 
condizionata 

VILLA ALDOBRANDINI (Via Na-
zjonale - Tel. 67.93.968) 
Alle 21.30 XX Stagione estiva di 
prosa romana di Checco e Anita 
Durante con Sammartin, Marcelli, 
Pezzinga, Croce, Gervasi. Raimon-
di. Mura. Pozzi in « Accident! ai 
giuramenti » di A. Maroni. Re
gia di Checco Durante. Ultima 
settimana 

CABARET 
F ANT AS IE Dl TRASTEVERE 

Alle 21 grande spettacolo di to|. 
klore italiano con cantanti e chi-
tarrtsti. 

PIPER MUSIC HALL (Via Taslia-
mento, 9 ) 
Alle 21.30 complesso svedese 
delle « Lady Birds » 

CINEMA-TEATRI 
AMBRA IOVINEU. I 

Sfarre alia camorra, con M. Me-
rola DR * e riv. Grande spet
tacolo di strip-tease 

VOLTURNO 
I fantastici tre xrpermen, con T. 
Kendall A * e Cia Maryka 
Zoom 

CINEMA 
PRIME VISIONI 

ADRIANO (Tel. 35.21.23) 
I I vendicatore dalle ntani tf'ac-
ciaio. con C Fei ( V M 14) A * 

ALFIERI (Tel. 290.251) 
Diarie aeereto tfa on career* 
remminile, con A. Strindberg 

( V M 18) DR * 
AM8ASSADE 

lame* Bonei 007 Ca*in6 Royaie. 
con P Sellers SA • • 

AMERICA (Tel. 581.61.68) 
Blacula, con W. Marshall 

( V M 14) DR • 

Schermi e ribalte 
ANTARES (Tel. 890.947) 

Ciao Pussycat, con P. O'Toole 
• ( V M 18) SA 9 $ 

APPIO (Tel. 779 .638) 
L'uomo che dovera occider* il 
suo assassino 

ARCHIMEDE (Tel . 875 .567) 
Chiusura estiva • 

ARISTON (Tel. 353.230) 
Malizia, con L. Antonelli 

( V M 18) S 9 
ARLECCHINO (Tel. 360.35.46) 

Tequila (prima) 
AVANA (Tel. 51 .15.105) 

Chiusura estiva 
AVENTINO (Tel. 572 .137) 

Chiusura estiva 
BALDUINA (Tel . 347.592) 

Doc, con F. Donaway A S 
BARBERINI (Tel . 4751707 ) 

James Bond 007 Casino Royaie. 
con P. Sellers SA £ £ 

BOLOGNA (Tel. 426 .700) 
I senza Dio, con A. Sabato A £ 
BRANCACCIO (Via Merulana) 

Quando 1'amore e serawalita. con 
A. Belli ( V M 18) DR 4 

CAPITOL (Tel. 383.280) 
Oiarto •earete da an career* tern-
minile. con A Strindberg 

f V M 18) DR * 
CAPRANICA (Tel . 679 .24 .65) 

Chiusura estiva 
CAPRANICHETTA (T . 769.24.65) 

Chi ha •edso Jenny, con J. Gar
ner G # * 

CINESTAR (Tel. 789.242) 
Chiusura estiva 

COLA Dl RIENZO (Tel. 350.584) 
Chiusura estiva 

DUE ALLORI (Tet. 273.207) 
Chiusura estiva 

EDEN (Tel . 380.188) 
Aaente 007 ColdHnur, con S. 
Connery A 9 

EMBASSY (Tel. B70.24S) 
Chiusura estiva 

EMPIRE (Tel. 857 .719) 
Grarie cia, con L. Gastoni 

( V M 18) DR ft*.* 
ETOILt (Tel , 6 8 . 7 5 3 6 1 ) 

Alta Infedelta, con N. Manlredl 
( V M 18) SA « f t 

EURCINE (Plana Italia 6 - EUR 1 
Tel. 591.09.86) 
Chiusura estiva 

dm epcteiono accassm 
al riroll del film corrispondono 
ana eegumtre « l—inmic 

A 
C 
OA 
DO 
DR 
O 
M 
8 
6A 
6M 
II 

Cornlco 
Diseone 
Documentart* 
DrammerMB) 
Oailo 
Muska— 
Senti tnentaar 
Satirico 
Sroriccvflsfroloajlce) 

atudtzlo ma HU» 

auente* 

• # * * m R U M 
• • « > • »«KHM 

f># « discreM 

EURORA (Tel. 865.736) 
Chiusura estiva 

F IAMMA (Tel . 475 .1100) 
La tela del rasno, con G. Johns 

Q $ £ 
FIAMMETTA (Tel. 470.464) 

Chiusura estiva 
GALLERIA (Tel. 678 .267) 

Chiusura estiva 
GARDEN (Tel. 582.848) 

I senza Dio, con A. Sabato A ft 
GIARDINO (TeL 894 .940) 

Blindman, con R. Starr 
( V M 14) A ft 

GIOIELLO * 
Chiusura estiva 

GOLDEN (Tel. 755 .002) 
7 calaa di seta inseneainate 

GREGORY (V . Greeorio V I I 186 -
Tel. 63.80.600) 
In viat i io con la t ia, con M. 
Smith SA « # 

HOLIDAY (Large Benedetto Mar-
cello • Tel. B58.32S) 
Malitia, con L, Antonelli ' 

( V M 18) • • 

KING (Via Fogliano, 3 - Telefo-
no 831.95.41) 
Chiusura estiva 

INDUNO 
I I gatto di Brooklyn, con F. Fran-
chi C ® 

MAESTOSO (Tel. 786.086) 
Tequila (prima) 

MAJESTIC (Tel. 67.94.908) 
Omicidio consentito dalla legge, 
con J.P. Mocky ( V M 14) DR $ 

MERCURY 
Bindmon, con R. Starr 

( V M 14) A « 
METRO DRIVE-IN (T . 609.02.43) 

Lo scopone scientifko, con A. 
Sordi SA * # 

METROPOLITAN (Tel. 689.400) 
Chiusura estiva 

MIGNON D'ESSAI (Tel . 869^493) 
Batch Cassidy, con P. Newman 

DR & S 
MODERNETTA (Tel. 460.285) 

Cinqac tainbol* oer la lone d'ago-
sto, con I . Furstemberg 

( V M 18) G » 
MODERNO (Tel. 460.285) 

Chiusura estiva 
NEW YORK (Tel. 780.271) 

Diarto •agreto da on career* f*n> 
aainilo. con A Strirtdoerg 

( V M 18) OR * 
OLIMPICO (TeL 395.635) 

L'oosno ch* doveva occider* il two 
assassino, con T. Tryon DR $ 

PALAZZO (Tel. 495.66.31) 
Chiusura estiva 

PARIS (Tel . 754.368) 
Blocala, con W. Marshall 

( V M 14) DR 8 
PASOUINO (Tel. 503.622) 

Dali»sranc* (in inglese) 
OUATTRO KXNTANE 

Chiusura estiva 
QUIRINALK (Tel. 462.653) 

Mica teem* le lagaiiat con B. 
Lafont ( V M 18) SA • » ) 

OUIRINETTA (Tel. 679.00.12) 
Caoaret, con L. Minnelli S • 

RADIO CITY (Tel. 464.102) • 
A cecal 61 karat*, con Men Kong 
Loong A • 

RE ALE (T*4. 58.10.234) 
A colpi 61 karat*, con Men Kong 
Loong A • 

REX (Tel. 884.165) 
Chiusura estiva 

RITZ (Tel. 837.481) 
Chiusura estiva 

RIVOLI (Tel. 460.883) 
La tardona 

ROUGE ET NOIR (Tel. 864.305) 
I I bianco sole del deserto 

ROXY (TeL 870.504) 
Chiusura estiva 

ROYAL (Tel. 7 7 0 3 4 9 ) 
Tayang il terror* della Cina, con 
Chang Chin Chin A ® 

SAVOIA (Tel. 8 6 3 0 . 2 3 ) 
Chiusura estiva 

SMERALOO (TeL 3 5 1 3 8 1 ) 
Decameron n. 4 , con M. Giordano 

( V M 18) C 9 
SUPERCINEMA (Tel. 485 .498) 

Libero di crepar*. con F. WTl 
liamson DR £ f t 

TIFFANY (Via A. De Pretis - Te-
. lefono 462 .390) 

I vm di on* •crgine, con G 
Fuels f V M 18) S 9) 

TREVI (Tel. 689.619) 
Arancia meccanica, con M. Mc 
Dowell ( V M 18) DR « * » 

TRIOMPHE (Tel. 838.00.03) 
La csdnt* degli dei, con I Trtulin 

( V M 18) DR 9)8)9 
UNIVERSAL . 

Ordioe da Berlinot vincer* o 
roortre, con U. Ulyanov DR 9) 

VIGNA CLARA (TeL 320 .359 ; 
Chiusura estiva -

VITTORIA 
I I undltatoie dan* manl d'ac-
cialo, con C Fei ( V M 14) A s) 

SECONDE VISIONI 
ABADAN: Chiuso per resrauro 
ACILIA: SofR I I I terror* so Ve-

AFRICA: Una hscertola dalla oeUe 
dl dswa, con F. Bolkan 

- ( V M 18) G 9 
AIRONBi Chiusura estiva 
ALASKA: Chiusura estiva 
ALBA* Chiusura estiva -• •• 
ALClt Chiusura estiva 

' ALCYONI i Cantor*ary n. 2 , con P. 
Adhrtori • ( V M 18) C 9 

AMBASCIATORI: Chiusura estiva 
AMBRA JOVINELLIi Sgarra alia ca

morra, con M. Mtrola DR 9 * 
rivltta 

ANIENE: Chiusura estiva 
APOLLO; La pietra che scotta, con 

G. Segal SA S 3 
AQUILA: Ti combino qualcosa di 

grosso, con D. Martin A & 
ARALDCh Chiusura estiva 
ARGO: Chiusura estiva 
ARIEL; Appontamento per una 

vendetta, con R. Mitchum A x 
ASTOR: Ciao Possicat, con P. 

OToole ( V M 18) 5A 9 f t 
ATLANTIC; Tecnica di on amore, 

con S. Tranquilli 
( V M 18) DR f 

AUGUSTUS: 1999 la conquista del
ta terra, con D. Murray DR ^ s 

AUREO: Sette behre venule dalla 
Cina, con Peng Hai 

( V M 14) A 9 
AURORA: Un ooeao chiamato Apo-

calisse Joe. ccn A. Steifen A 9 
AUSONIA: Masquerad*, con R. 

Harrison G 9 
AVORlCh Rass. L'tdeale femminile-. 

II caso Myra Breckinridge, con 
R. Welch ( V M 18) SA 9 9 

BELSITO: Nessuna pieta per Ul-
zana, con B. Lancaster DR 9 

B O I T O T Oscar insangninato. con V . 
Pike ( V M 18) DR 9 9 

BRASIL: Tarzan e la fontana ma-
gica, con L. Barker - A 9 

BRISTOL: L'ultimo boscadero, con 
S. Mc Queen A 9 9 

BROADWAY: Canterbury proibito 
con F. Benussi ( V M 18) C 9 

CALIFORNIA: Blindman, con R. 
Starr - ( V M 14) A 9 

CASSICh Chiusura estiva 
CLODIOr Agent* 007 dalla Russia 

con amore, con S. Connery G 9 
COLORADO; Chiusura estiva 
COLOSSEO: Arm* da tagfie, con 

U Marvin ( V M 14) DR 9 
CRISTALLO-. Nel buio del terrore, 

con M. Mell ( V M 18) DR 9 
DELLE MIMOSE; Agente 0 0 7 Tlnm-

derball, con S. Connery A 9 9 
DELLE RONDINI : Spara Gringo 

DEL VASCELLCh Chiusura estiva 
DIAMANTE; Chiusura estiva 
DIANA: Blindman, con R. Starr 

( V M 14) A 9 
DORIA: Tote Fabrixi * i giovani 

Toggi C 9 9 
EDELWEISS: L'abomiwevole dottor 

Phibs, con V . Price 
( V M 14) DR 9 9 

ELDORADO: Chiusura estiva 
BSPERlAi I do* voiti della ven

detta, con M . Brando 
( V M 16) A 9 9 

ESPERO: Violenza carnale per una 
vcrgine, con A. Rocco 

( V M 18) DR 9 

FARNESE: Petit d'essai: Frenzy, 
con J. Finch ( V M 14) G 9 9 9 

FARO: La bestia uccide a sanguo 
ireddo, con K. Kinski 

( V M 18) G 9 
GIULIO CE5ARE: La grande fuga, 

con S. Mc Queen DR 9 9 * 
HARLEM: Chiusura estiva 
HOLLYWOOD: Sabato riapertura 
IMPERCh Chiusura estiva 
JOLLY: Doe maschi per Alexia, con 

C Jurgens ( V M 18) G 9 
LEBLON: Desideri e voglie pazze 

di tre insaziabili ragazze, con E. 
Fenech ( V M 18) 5 9 

LUXOR: Chiusura estiva 
MACRYS: Cit t i violenta. con C. 

Bronson ( V M 14) DR 9 
MADISON: I I giustizJcre giallo, 

con Wong Yung ( V M 14) A 9 
NEVADA; Sollaxxevoli storie di mo-

gli gaodenti * mariti penitent!, 
con M . Andras ( V M 18) SA 9 

NIAGARA: Venga a prendere la 
tintarella da not 

NUOVCh Le calde notti di Don Gio
vanni, con R. Hoffman 

( V M 18) 5 9 
NUOVO OLIMPIA: La strategia del 

ragno, con G. Brogi DR 9 9 9 
PALLADIUM; Indagine so un dt -

tadino al di sopra di ogni so-
spetto, con G.M. Volonte 

( V M 14) DR 9 9 9 9 
PLANETARICh Chiusura estiva 
PRENESTE: Chiusura estiva 
PRIMA PORTA; I I giorno del lar-

zotatti rossi 
RENO: Tutto quello che avreste vo-

tuto sapere sul sesso e non are
te mai osato chiedere, con W . 
Allen ( V M 18) C 9 

RIALTCh Siamo oomini o caporali? 
con Tot6 SA 9 9 9 

RUBINO: Chiusura estiva 
SALA UMBERTCh Chiusura estiva 
SPLENDID: I I Rally del campfoni 

DO 9 
TRIANON: Una tocartota con la 

pefl* dl donna, con F. Bolkan 
( V M 18) G 9 

ULISSE: Reptilicus, con C Ottosen 
A 9 

VERBANCh 1999 conquista della 
terra, con D. Murray DR 9 9 

VOLTURNO: I fantastic! tre super
man, con T. Kendall A 9 e ri-
vista 

TERZE VISIONI 
DEI PICCOLI: Chiusura estiva 
NOVOCINE: Chiusura estiva 
ODEON: Quando I* donn* si chia-

mavano Madonne, con M. Caro-
tenuto ( V M 18) SA 9 

FIUMICINO 
TRAIANO: Riposo 

ARENE 
ALABAMA: I lantastici Ire super

man, con T. Kendall A 9 
CHIARASTELLA: I I giovane norma-

le, con I_ Capolicchio 
( V M 14) SA 9 

FELIX: Un awenturiero a Tahiti, 
con J.P. Belmondo 5A 9 

MESSICO: Rosolino Patern6 sot-
dato, con N. Maniredi SA * 

NEVADA: Sollazzevali storie di mo-
gli gaodenti e mariti penitent!, 
con M . Andras 

( V M 14) SA * 
NUOVO: Le calde notti di Don Gio

vanni, con ft. Hoffman 
( V M 18) S 9 

ORIONE: La spia che non fete 
ritorno, con R. Vaughn G 9 

S. BASILIO: Anche se volessi la-
vorare che faccio? con N. Davoli 

DR 9 
TIBUR: I I barone rosso, con J.P. 

Law DR 9 
T IZ IANO: Come safvare un matri-

monio, con D. Martin SA 9 * 
TUSCOLANA: L'esecutore, con G. 

Peppard DR 9 

SALE PARROCCHIALI 
CINEFIORELLI: Continuavano a 

chiamarlo Verita 
ORIONE: La spia che non fee* ri

torno, con R. Vaughn C 9 
PANFILO: I I colonnello Von Ryan 

con F. Sinatra A 9 
TIBUR; I I baron* rosso, con J.P. 

Law DR 9 
T IZ IANO: Com* salver* on matri-

monio, con D. Martin SA 9 * 
CINEMA CHE CONCEDONO 

OGGI LA RIDUZIONE ENAL -
AGIS: Ambra JovineiH, Apollo, 
Aquila, Avorio, Colosseo, Cristallo, 
Esperia, Fames*, Nuovo Olimpia, 
Palladium, Prima Porta, Ullsse. 

<rUnlt*» aen 4 rtsponsa> 
kite «Wm varioxlonl ell pra> 
tramm* cm no* vongang 
casmrnlcat* tsrw»>»tlvatn*n-
H m\U rBdaxlong dairACHl 
• «W 6lr«ffll 

- - . t*.., .*'.->*• 
• >-iiil'$6id£4,j4A&bii.,, 

- '*J J Jt* i / , . :•. ,^'-:^Li:^}f<i;y^;wL<z&i&)L>& I 
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« Torre in Pietra» ha ripreso dopo i prima accertamenti effettuati dal dottor Todaro 

IMPROWISO MALORE Dl SCARATTI 
(sviene durante Vallenamento) 

Ieri all'ippodromo di Follonica 

Forse sara necessario sottoporre il giocatore a piu accurate 
analisi cliniche — Lenzini smentisce dissapori con Sbardella 

Hanno firmato Wilson, Martini, Re Cecconi e Pulici 

Nella riunione di Viareggio 

Poola Pigni mondiale 
del miglio (m. 1609,31) 

VIAREGGIO 8 — Gross a impress di Paoletta Pigni, quests sera, 
nel corso del meeting di atletica leggera, alio stadio dei Pini. 
L'atleta azzurra ha migliorato il prlmato mondiale del miglio (inso-
lita misura: m. 1.609,31), stabilendo il tempo di 4'29"05 e polveriz-
zando cosi il precedente record che apparteneva, dal 7 luglio scorso, 
alia canadese Reiser con 4'34"09; inoltre il « mondiale » vale anche 
come nuovo record europeo che deteneva la tedesca Tittel (20 
agosto del 1971). Altri risultati di rilievo non vi sono stati. Bella 
la vittoria di Francesco Arese nei 3000 metri (al secondo e terzo 
posto altri due azzurri) e successi di Benedetti net 200 m., davanti 
al cecoslovacco Matusek (che in precedenza gli aveva scffiato il 
secondo posto net 100 con lo stesso tempo di 10"4, vinti daH'ame-
ricano Williams). NELLA FOTO: Paola Pigni. 

Manifestazioni di profesta a Genova 

Domani si apre 
il «processo» 

alia Sampdoria 
Dalla nostra redazione 

GENOVA, 8. 
uNon si pub condannare 

tulla base solo di dichiarazio-
ni di una parte, peraltro inte-
ressata, contro le quaii start-
no fl.no a prova contraria le 
affermazioni dell'altra parte e 
di eguale valorem. Questo e il 
tucco di una manifestazione 
cui hanno dato vita ieri notte 

Ser le vie del centra i clubs 
IucerchiatL Da piazza Cari-

gnano sino a Piccapietra, i ti
fosi hanno inscenato un cor-
teo nel corso del quale non 
sono mancate scene riprove-
voli, che alia fine si ritorcono 
contro la squadra, come cer-
ti episodi di intolleranza se 
non vera e propria violenza. 

Tra i motivi della protesta, 
come hanno soitolineato i ti-
fosi. c'era la reazione nei con
front! di cbi — anche sui 
giomali — aveva gia emesso 
la sentenza di condanna, a pro-
posito del processo per l'or-
mai famosa questione del 
«giallo» di Alzano. 

La vicenda comunque e or-
znai nota e dovrebbe trovare 
il suo sbocco venerdi, allorche" 
•lie ore 9, negli uffici della 
Lega, a Milano si iniziera il 
« processo B non solo a carico 
della Sampdoria, ma anche 
owiamente dell'Atalanta, vi-
sto il modo in cui tutta la 
vicenda si e sviluppata, II ca
po d'accusa vede in/atti im-
putati 1'allenatore Paolo Ta-
banelU (cbe fu alia guida ne
gli anni passati sia della 
Sampdoria che deU'Atalanta 
ed attualmente e tesserato dei 
blucerchiati) U quale e im 
putato di aver compiuto atti 
diretti ad alterare lo svolgi-
mento della gara AtalantaVi 
cenza del 20 maggio scorso; 
e imputata altresi la Sampdo
ria, per iesponsabilita ogget-
tiva in un fatto commesso da 
un suo tesserato. il presidente 
dell'Atalanta Bortolotti. per 
non aver tempestivamenie in 
formato gli organi competen 
ti e inflne I'Atalanta per re 
spons-abilita dirctta per il rat 
to commesso dal suo presi 
dente. \ 

H fatto in questione prende 
le mosse da un abboccamen 
to avuto da Tabanelli con 11 
dlrlgente atalantino Previtali 
qualcbe glomo prima dell'ul 
tima ' partita di campionato 
(•ppunto Atalanta-Vlcenza che 
I bergamaschi pcrsero per una 
tatorete e sanzlonb. con la 

vittoria della Sampdoria a 
Torino, la retrocessione dei 
bergamaschi). Tabanelli sostie-
ne per opzionare Musiello, gli 
atalantini invece, sia pure in 
ritardo, per offrire loro un 
premio a vincere. 

I tifosi blucerchiati sono 
comunque ottimisti: d'altra 
parte una condanna della 
Sampdoria con le prove sino-
ra note, porterebbe ad un tota-
le sowertimento del campio
nato di calcio, visto che ogni 
Lncontro a due potrebbe es-
sere poi liberamente sfruttato 
aprendo la via a ven e pro-
pri ricatti. In subordine co
munque, i tifosi ricordano che 
la societa pub essere penaliz-
zata non necessariamente in 
punti ma anche con una mul-
ta, per quanto salata. Un mo
do come un altro quindi che 
consentirebbe alia Lega di 
uscire dalla situazione col so-
Hto compromesso. 

Per quanto conceme la squa
dra, d'altra parte. la prepara-
zione precampionato prosegue 
in modo abbastanza spedito, 
visto che anche I nuovi si so
no inseriti bene nel complesso 
e Maraschi sembra awiato ad 
assumere anche in blucerchia-
to la veste di goleador. l*unica 
nota ancora da risolvere e la 
• granas de! reingaggi. 

Sergio Veccia 

A Oslo aspetfano 

le scuse ifalione 
OSLO. 8 

n giomale di Oslo A/ten-
posten sostiene oggi che *la 
squadra itoliano di atlettca 
leggera dovrebbe tare imme-
diatamente le scuse* per il 
suo comportamento nell'in 
contro internazionale di atle
tica svoitosi nella capitate 
norvegese 

Prattanto il oomitato gturi-
dico dell'Associazione nazio
nale di <ttleuca e ia giuna del 
la CopDa internazionale euro-
pea capeggiata dallo svizze 
ro Prauenlob hanno ribadito 
che gli starter Hamlum e 
Stenbakken s: sono compor-
tati conformemente alle nor-
me intemazionali. decldendo 
di squaliflcare Maroello Pia-
sconaro. detentore del record 
mondiale sugU 800 metri. 

La preparazione precampio
nato della Roma e della Lazio, 
per un verso o per l'altro. non 6 
delle piu tranquille. Nella Roma 
a Brunico. si 6 iniziato con il 
malanno al ginocchio operato 
di menisco di Ciccio Cordova. 
poi 6 venuta la colica di Do-
menghini infine l'altro giorno, 
Scaratti e svenuto nel corso del-
l'allenamento. Le prime ipotcsi 
che sono state formulate par-
lano di un malanno causato dal-
1'aver ingerito una bibita ghiac-
ciata. una voce ufficiosa par-
la invece di qualcosa di piu se-
rio e cioe di una ipotensione ar-
teriosa accompagnata da di-
sfunzioni biliari. 

(In un primo tempo, visto che 
1'allenamento si stava effettuan-
do alle 13.30, quindi sotto un 
sole a picco, si era pensato ad 
un colpo di sole. Scaratti stava 
effetuando scatti, quando alio 
improwiso si e accasciato al 
suolo gridando: «Mamma mia 
muoio. aiutatemi... », e poi ha 
perduto i sensi. Scopigno, i com-
pagni e lo stesso dott. Todaro 
sono immediatamente intervenu-
ti e hanno prestato le prime 
cure al giocatore che poco dopo 
si e ripreso ed e stato traspor-
tato in albergo, dove il dott. To
daro lo ha sottoposto ad una 
visita accurata e ha dichiarato: 
< Diagnosi assai complessa e 
delicata. Apparentemente il gio
catore non presenta alcuna di-
sfunzione allarmante: cuore, 
polmoni. encefalo, ventre e sto-
maco sono a posto. A questo 
punto conviene aspettare e ve-
dere come si evolve la situazio
ne. Se domani il giocatore non 
migliora, allora prenderemo le 
necessarie misure*. 

In nottata Scaratti, grazie ai 
tranquiihmii somministratigli. 
riesce a dormire e ieri mattina 
il miglioramento e sorprendente. 
< Torre in Pietra » dice che il 
malessere generate e scompar-
so e che si sente di riprendere 
gli allenamenti. Lo stesso dott. 
Todaro sintetizza la situazione 
con queste parole: «Un miglio
ramento notevole. Ma e neces
sario risalire alle cause che han
no determinato il malessere. 
Per il momento lascio che il 
giocatore si alleni». Ci augu-
riamo che Scaratti migliori ul-
teriormente fugando > le preoc-
cupazioni sul suo conto ma, 

. fossimo nei panni di Scopigno 
e dello stesso dott. Todaro, ci 
andremmo con i piedi di piom-
bo con le decisioni affrettate e 
sottoporremmo il bravo Scarat
ti a degli esami piu accurati per 
dissipare ogni dubbio e dare 
una maggiore tranquillita alio 
stesso giocatore. Per quanto ri-
guarda la preparazione ieri Sco
pigno ha fatto svolgere una leg
gera seduta di allenamento. 
mentre per il capitolo reingag
gi tutto e stato rinviato ad og
gi. in quanto il vicepresidente 
Baldesi non e potuto giungere 
a Brunico perche il motore del
la sua auto ha avuto delle noie. 

- In casa laziale, in quel di 
Pievepelago, la preparazio
ne precede nella piu completa 
tranquillita e lutti appaiono in 
perfetta salute, per quanto ri-
guarda il capitolo reingaggi 
hanno firmato Wilson, Re Cec
coni, Martini e Pulici. II gene
ral-manager Sbardella dopo un 
primo abboccamento avuto con 
Chinaglia e Wilson, tanto per 
saggiare il terreno e dopo aver 
dichiarato agli stessi che la so
cieta non intende abbassare le 
quote dello scorso anno, ma 
neppure andare oltre il lecito. 
ha stretto i tempi ed e arrivata 
la firma dei primi quattro bian-
coazzurri: segno buono.Il gene
ral manager oltre ad avere 1'ap-
poggio del Consiglio biancazzur-
ro a quello dello stesso Lenzini 
che si trova a pochi chilometri 
dal ritiro dei laziali, in ferie 
insieme con Ia famiglia e che 
sovente si porta a Pievepelago 
per assistere agli allenamenti 
dei giocatort. 

E che rcgni la piu perfetta 
armonia tra Sbardella e Len
zini. ci e stato confermato dal 
lo stesso presidente. con il 
quale abbiamo avuto un abboc
camento telefonico proprio ieri 
sera. Eglt ha tenuto. innanzi 
tutto, a far piazza pulita di al-
cune voci rimbaizate fkio a Ro
ma, su presunti dissapori tra 
lui e don Antonio in tema di 
reingaggi (Lenzini e Sbardel
la, di comune accordo, aveva-
no prospettato 1'ipotesi di rin-
viare le trattative a dopo il 
ritomo dei giocatori a Roma. 
ma ne sono stati dissuasi dalie 
insistenze di Maestrelli). Egli 
ci ha diciharato: « Sbardella ha 
tutta la mia stima ed e lui che 
deve portare in porto il capi
tolo reingaggi. Sulle mie visite 
a Pievepelago. nulla di miste-
rioso e che non ha niente a 
che fare con i reingaggi. Sono 
l'unico dirigente presente. per 
cui non mi sembra disdicevote 
che k> assista alle sedute di al
lenamento. soprattutto perche 
vogiio vedere aH'opera i nuovi 
acquisti. dei quaii. sia detto 
per indso. sono entusiasta. 
Un'altra cosa mi ha colpito. 
cioe 1'avanzato stato di forma 
di tutti i giocatori. E' vera-
mente sorprendente. Sicura-
mente la Lazio fara un grosso 
campionato anche quest'anno. 

Nel frattempo si e concluso 
il mini-torneo organizzato da 
Tommaso Maestrelli, che e sta
to vinto dalla squadra di Chi
naglia. ottenendo due vittorie 
e un pareggio. davanti alia 
squadra di Mazzola e Frusta-
lupi. Ieri. a chiusura del tor-
neo. la squadra di Chinaglia ha 
battuto quella di Re Cecconi per 
3-1. con due reti del oentravan-
ti e una di Nanni. Insomma 
Chinaglia appare piu che mai 
deciso a riconquistare il suo 
pesto in nazionale, disputando 
un campionato al fulmicotone. 
Speriamo bene. 

Roma e Lazio si preparano ai primi incontri amichevoli. I glallorossi giocheranno sabato con-
fro il Brunico, mentre i biancazzurri saranno di scena il 14 contro il Pievepelago. Nella foto: 
Cordova e Prati durante una «$gambata> (sopra) e da sinistra: Nanni, Gariaschelli, Manservisi 
e Oddi durante una t passeggiata > 

Si deve fare il 29 settembre per il mondiale 

Anche Gianni Motta 
al Giro dell'Umbria 

A Gimondi il G. P. 
Festival dell'Unit a 

Nottro lervizio 
FOLLONICA, 8 

Felice Gimondi che nel cir
cuit© di Badia a Settimo ave
va dovuto cedere gli ultimi 
metri al rusch di Paolini, ha 
vinto sulla pista deU'ippodro-
mo di Follonica il « Gran Pre
mio Festival dell'UnM », ma
nifestazione di apertura del
la stampa comunista, prece-
dendo nella classiflca finale 
Paolini e Zilioli. Seguono quin
di Battaglin, Rodriguez, Fab-
bri e Poggiali. NeU'omnium 
Zilioli e Paolini si sono im-
posti d'autorita. 

Zilioli e Gimondi sono stati 
i protagonist! di questo « Gran 
Premio Festival dell'Unita» 
svoitosi all'ippodromo folloni-
chese, di fronte a centinaia e 
centinaia di sportivi che per 
qualche ora hanno lasciato le 
assolate spiagge della costa 
tirrenica. Zilioli, il corridore 
del momento, l'uomo ricostrui-
to pazientemente da Luciano 
Pezzi, che si e imposto do-
menica scorsa nel Giro del-
l'Appennino, non ha tradito 
1'attesa degli sportivi e cosi 
Felice Gimondi, il campione 
di Sedrina che onora sempre 
gli impegni, che si e battuto 
in tutte le specialita. Domeni-
ca prossima i due campioni si 
ritroveranno sulle strade del 
Giro deirUmbria valevole per 
il campionato italiano a squa-
dre che vede appaiate in te
sta alia classiflca la Sarnmon-
tana (vincitrice per merito di 
Fontanelli della prima prova, 
il Giro delle Marche) e la 
Dreher.che grazie al piazza-
mento dei suoi uomini e a pari 
punti con la squadra empo-
lese. 

II «Festival de l'Unita». che 
in questi giorni ha visto im-
pegnati decine e decine di 
compagni e simpatizzanti, si 
e aperto quindi con una im-
portante manifestazione spor-
tiva a cui ha fatto da cornice 
una folia entusiasta. I norm' 
di Gimondi, Battaglin, Pog
giali, Motta. Zilioli. reduci dal 
successo di Cirie. Paolini bril-
lante vincitore a Badia a Set
timo. Bitossi, hanno richiama-
to all'ippodromo di Follonica, 
dove per iniziativa del com-
pagno Serafino Biagioni, l'ex 
corridore ciclista gregario di 
Gino Bartali. si sono svolte le 
gare, centinaia e centinaia di 
persone che hanno acclamato 
e incitato i loro beniamini. 

Si e trattato di una manife
stazione popolare collocata nel 
quadro di una festa popolare 
quale e appunto il Festival de 
rUnita. 

La giornata di oggi si inse-
risce nella tradizione sportiva 
di Follonica prettamente lega-
ta al carattere popolare e de-
mocratico dei follonichesi. 

g. s. 

Gli ossi del ciclismo 

lunedi 2 0 a Misano 
MISANO ADRJATICO. 8 

Tutti i maggiori campioni 
del ciclismo attuale saranno 
present! lunedi 20 agosto al-
l'autodromo di Santa Monica 
di Misano Adriatico (fra Ric-
cione e Cattolica) per conten
ders! il primo Trofeo Immo-
biliare Car. Hanno gia> dato 
la loro adesione Merckx, Gi
mondi, Zilioli, Battaglin. Le 
gae in progamma sono: una 
prova a cronometro a squadre 
di tre element! su due giri del 
percorso per complcssivi sette 
chilometri ed un criterium di 
una ottantina di chilometri. 

D campo dei partecipanti 
al 4° Giro deH'Umbria, in 
programma domenica su un 
percorso di Km. 226 che toc-
chera le zone piu belle e piu 
conosciute della regione. va 
rapidamente completandosi. 
Con le. adesioni della Zonca 
e della Magniflex gli iscritti 
sono gia 74. 

Sia la Zonca che la Magni
flex si presenteranno a Pe
rugia con i ranghi al com-
pleto per sostenere al meglio 
i loro uomini candidati alia 
conquista di un posto nella 
squadra che rappresentera 
l'ltalia ai prossimi mondial] 
di Barcellona. 

II Giro dell'Umbria. come si 
sa. e Tullima prova di sele-
zione alia quale il C.T. si af-
fidera per operare le proprie 
scelte. La Zonca punta su 
Motta per avere un proprio 
rappresentante al Campionato 
del Mondo e Motta scalpita 
per avere da Defilippis l'assi-
curazione che a Barcellona 
egli ci sara. 

Motta e sicuro dei propri 
mez/i e del proprio valore, 
ma per vedere appapttte le 
sue aspirazioni si affida' an
che alia cabala ed ai ricorsi: 
e stato proprio egli, infatti a 
vincere il 1* Giro dell'llm-
bria ed a consacrare con il 
suo nome questa corsa tra 
quelle di importanza nazio
nale. 

Con Motta correranno nella 
Zonca anche Avogadri. Bona-
cina, Conti. Crepaldi, Guadri-
ni, Pella, Perletto, Varini. • 

La Magniflex ha in Boifava 
e in Fabbri i suoi uomini di 
punta. Boifava fu, raltr'armo 
a Gap, l'eroe della squadra; 

colui che si sacrifico in una 
lunga fuga, sostenuta ad alto 
ritmo, per facilitare il com-
pito dei compagni che dove-
vano emergere nel finale. Que
st'anno. il suo rendimento e 
stato altemo. ma i fratelli 
Magni sperano in un suo 
guizzo proprio domenica: la 
maglia azzurra salverebbe la 
sua stagione. Fabbri. invece 
pare abbia minori possibilita. 
ma potrebbe andare in Spa-
gna come riserva viaggiante. 
La Magniflex sara composta 
anche da Campagnari. Dallai, 
Favaro. Juliano. Qutntarelli. 
Tazzi. Urbani. Vannucchi. 

Lo Stecher e Chivas 

al Festival dell'Unita 
MILANO. 8 

Una delle gare piu interes-
santi del meeting di atletica 
leggera, in programma il 2 
settembre nell'ambito del Pe-
stival nazionale deWUniti, do
vrebbe risultare senza dubbio 
quella dei cento metri piani 
femminili. Basterebbe Ia pre-
senza di Renate Stecher Mais-
sner a dare un tono parti-
colare alia competizione. La 
Stecher e stata la prima don
na ad infrangere sui 100 metri 
la baniera degli 11", portan-
do il record mondiale a 10"8 

La Stecher potrebbe essere 
messa a dura prova dalle con-
nazionali Selmigkeit e Kan-
darr, accreditate entrambe 
quest'anno di 11". L'elenoo 
delle awersarie della Stecher 
potrebbe continuare con la cu-
bana Silvia Chivas ( l l n l ) e 
con la polaoca Irene Siewln-
ska (11M1). 

Sportflash 
La Canottieri Napoli campione d'ltalia 

• La Canottieri Napoli ha vinto il campionato italiano di se-
rie A di pallanuoto. NeH'ultima partita, disputatasi ieri sera 
nella piscina della Mostra cfOlfremare, • Napoli, la squadra 
allenata da Fritz Denneriein ha battuto la Florentia per t-2 
(4-1, 14, 2-1, 1-0). 

La Canottieri succede al Recco, campione negli ultimi 
nove anni. Per la squadra partenopea e il quarto scudetto 
dopo quelli del 1*51, 1951 e 1N3. 

Circuito degli assi oggi a Massa 
• Nella zona del campeggl si svolgera oggi a Massa il primo 
circuito degli assi. Alia manifestazione hanno asskarafo la loro 
partecipazione Merckx, Gimondi, Bitossi, Battaglin, Zilioli, 
Paolini, Ritter, Rodriguez, Casalini, Gualazzini, Della Torre, 
De LHk>, SimoneHi, Francioni, Ravagli, Riccomi, Poggiali, 
Fabbri ed altri foscani. 

La gara si articolera su di un circuito per complessivi 
I M chilometri. Diretfore di corsa sari Gastone Nencini. 

Ferretti alia Bianchi «vJce» di Adorni 
• Giancarlo Ferretti, ex corridore romagnelo, • stato as-
sunto dalla « Bianchi-Campagnolo» come «vice • di Vittorie 
Adomi. Ferretti gareggid con Gimondi e lo stesso Adorni 
nelle file della c Salvarani» dopo »vtr Imdossato per alcune 
stagioni la maglia della c Legnano >. La necessita di affian
ce re a Vittorio Adorni un sostituto e stata motivate dalla 
« Bianchi-Campagnolo i da un calendario ciclistico troppe in
tense. 

Anche il portiere Banks fascia il calcio? 
• Negli ambient! calcistici inglesi si atpetta da un memento 
aU'eltre che Gordon Banks, uno dei migliori portieii della 
iteria del calcio, annunci di lasciare il calcio, a causa della 
rfdetfa facolta visiva dell'ecchio destre seriamente ferite m 
un IncMente stradale che II gtecatore ebbe le scene ottebre. 
Banks, che ha giocato settanfafre volte In nazionale, dovreb
be rimanere nel sue club, le Stoke City, come alienator*. 

Sui 40.000 dollar! di « arretrati» 

MONZON SMENTITO 
DA TITO LECTOURE 

BUENOS AIRES, 8 
c La prego di smentire quanto e stato detto sul "caso" Monzon-

Sabbafini. Si e fatta molfa confusione, confustone dovuta non so 
se alle dichiarazioni fatte dal pugile oppure ad una non esatta 
interpretazione delle sue parole. Non e vero che 1'organtzzatore 
italiano Sabbatini debba dei soldi a Monzon per borse non versate 
di incontri. L'unica cosa che Sabbatini deve sono i diritti di 
trasmissioni televisive e radiofoniche di piu di un incontro fatto 
ultimamente da Carlos; inoltre la cifra non e quella indicata 
dal mio amministrato » — cosi ha dichiarato questa sera ad una 
agenzia giornalistiea I'organizzatore argentino Juan Carlos Lectou-
re, procuratore del campione del mondo dei pesi medl per gti 
affari intemazionali. « Monzon ha caplto di avere fatto una gaffe 
— ha continuato "Tito" Lectoure — gia abbiamo chiarito la fac-
cenda con Sabbatini». NELLA FOTO: Monzon. 

« 

Martedi il mondiale con Wajima 

Bertini insoddisfatto: 
A Sapporo non riesco 
ad alienor mi bene» 

SAPPORO, 8. 
II pugile italiano Silvano 

Bertini ha definite cmolto 
insoddisfacente > la seduta di 
allenamento effettuata oggi 
in vista dell'incontro di mar
tedi prossimo valido per il ti-
tolo mondiale dei supenvel-
ter, con l'attuale detentore, il 
giapponese Koichi Wajima. 

Bertini ha trentatre anni, 
e campione italiano della ca-
tegoria ed 6 l'aspirante al ti-
tolo. Arrivato in Giappone do
menica scorsa accompagnato 
dal manager Adriano Sconcer-
ti e dalTorganizzatore Steve 
Klaus, Bertini affrontera per 
la prima volta un match in 
cui la posta in ballo e un 
titolo mondiale. A tuttora l'ita-
liano e stato protagonista di 
48 incontri. 

Dopo aver trascorso la not
te successiva al suo arrivo in 
un albergo dell'aeroporto di 
Tokyo Bertini si e trasferito 
a Sapporo dove martedi pros
simo si svolgera l'incontro. 

<Non sono soddisfalto del 
mio allenamento >, ha detto 
Bertini. <La palestra e equi-
paggiata cosi male che non 
mi sono potuto allenare co
me si deve e con mia piena 
soddisfazione. Mancano gli at-
trezzi essenziali per un buon 
allenamento. Un'altra cosa: 
non c'i neppure la doccia e 
per darmi una ripulita ogni 
volta sono dovuto andare sino 
al mio albergo >. 

Gli organizzatori giappone-
si hanno pero promesso a Ber
tini che per la prossima se
duta di allenamento cerche-
ranno di mettergli a disposi-
zione una palestra migliore. 

Bertini si e anche lamenta-
to del caldo della citta. « Qui 
fa molto piu caldo che in 
Italia, ba detto Bertini, ma 
mi ci abituero col passare del 
tempo >. 

In compenso Bertini ha giu-
dicato con termini lusinghie-
ri il cibo che gli viene servito 
e l'appartamento che gli e-
stato messo a disposizione. 

II pugile italiano e i suoi 
accompagnatori abitano al de-

cimo piano del Prince Hotel, 
uno dei migliori alberghi del
la citta. Le finestre sovrasta-
no la citta e i suoi viali al-
berati. A disposizione di tutti 
nelle rispettive stanze sono 
apparecchi televisivi a colon 
e frigoriferi colmi di bibite. 
birra e tipici spuntini giap-
ponesi. 

VACANZE • 
LIETE 

RIMINI-RIVAZZURRA - PENSIO-
NE LEWIS • Viale Biella, 24 -
Tel. 33036. Vicino mare, p»r-
cheggio, cucina romagnola. Bassa 
stagione 2200-2400. luglio 2600-
2800 tutto compreso. Gestione 
propria. (3») 

Panatta vince 

a Cincinnati 
CINCINNATI, 8 

Nella giornata di apertura 
del trofeo Internazionale di 
Cincinnati, l'italiano Adriano 
Panatta ( a 5) ha battuto, nel 
singolare maschile, lo statuni-
tense John Fort per 7-5, 6-1. 
Fra gli altri risultati da rile-
vare la vittoria dello spagno-
lo Manuel Orantes sullo sta-
tunltense dark Graebner per 
6-1, 9-0. 

ECCEZIONALE OFFERTA pwt i 
Turisti cbe intendono passare la 
ferie sull'Adriatico. A IGEA MA
RINA Ce I'Hotel d u f t p i r n i . 
HOTEL VILLA DEI PINI • Tot 
0541/630079. Oirezione Bordoni. 

(129) 

V!SERBA/RIMIN| . PENSIONS 
DE LUIGI, viato A. Garibaldi -
Tel. 73.850S. Vicino mare - fami
liar* - trattantento eectlicnte. 
Dai 25-8 prezzi rnodid. Interpol-
Uted. (121) 

RIMINI CENTRO • HOTEL Ll-
STON - Via Giusti, 8 - Tel. 24323 
30 m. mare. Posizione central*, 
ambiente signorile, camere con/ 
senza servizi, ascensore, sala sog-
giorno, bar. 15/5-15/6 U 2100 
16-30/6 e sertenbre L. 2300. 
Luglio 3200, agosto 3900 tutto 
compreso. (37) 

COMUNE DI GROSSETO 

AWISO DI GARA 

ILSINDACO 

rende noto cbe rAmministra-
zione Comunale di Grosseto 
indira tra breve un appalto-
concorso o gara per soluzio-
ne tecnica con offerta di prea-
zo per la costruzione di un 
centro civico e commerciale 
nel quartiere di Goranella 
(Legge 167) da realizzare su 
un'area di mlq. 14.800 a ser-
vizio di n. 8024 abitanti. 

Le imprese che abbiano in-
teresse ad essere invitate alia 
gara dovranno far perven'fe 
all'Ufficio Contratti di questo 
Comune entro il 31 agosto 
prossimo apposita richiesta in 
carta legale da L. 500. 

Grosseto, li 9 agosto 1973 

ILSINDACO 
(G.B. FiMW) 

http://fl.no
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I bombardamenti in Mozambico colpiscono soprattutto i civili 
. _ — / 

Dall'ospedale del Frelimo di Mtwara 
nuove prove sui massacri portoghesi 

L'odissea di donne e bambini mozambicani feriti durante gli attacchi terroristici dei colonialisti — Un'in-
fermiera e un tecnico italiani inviati da Reggio E milia — Le testimonialize di due medici bulgari 

Dal nostro inviato 
MTWARA. agosto 

In questo momento all'ospe-
dale del Frelimo di Mtwara, 
oltre ad una sessantlna dl 
malatl, sono ricoverati una 
bambina, tre donne e cinque 
uomini, tutti civili, feriti da 
bombe lane late da aerei por
toghesi. Essi sono una testl-
monianza concreta di come il 
regime di Caetano infierisce 
sulle popolazlonl mozambi-
cane. Eccone i nomi. 

Muingipe Dapessi, bambina 
di quattro annl, ferita da una 
bomba di aereo alia regione 
toracica il 21 giugno 1973, 
presso 11 dlstretto di Nangade; 
Bertina Nkalunde, 25 anni, fe
rita da un prolettile dl ml-
tragliatrice alio regione ma-
scellare durante l'attacco dl 
un elicottero il 15 marzo 1973 
in locality Chipungu del di-
stretto dl Nangade; Bertina 
Alexandre. 22 anni, ferita da 
una bomba d: aereo alia co-
scia destra con distruzione 
grave dell'osso in localita 
Muatide nel dlstretto di Mue-
da; Andre Pashidi, 45 anni, 
ferito il 6 luglio 1973 da una 
mina nascosta in un sentiero. 
amputazione della gamba de
stra, presso Lipelwa nel di-
stretto di Mueda; Kantelo 
Nkanogwa, 35 anni, ferito il 
7 luglio 1973 da una bomba 
di aereo in localita Muela 
nel distretto di Mueda, ampu
tazione del braccio sinistra; 
Katiba Malissau, 26 anni, col-
pito 1'8 lugho 1973 da una 
bomba di aereo in localita 
Muela nel dlstretto di Mueda. 
ferite multiple alia gamba de
stra; Tome Nkango. 40 anni, 
ferito il 18 maggio 1973 da 
una oomba di aereo, frattura 
della gamba sinistra; Likapa 
Ndondi, 2b anni, ferito grave-
mente in varie parti del corpo 
il 17 marzo 1973 da una bom
ba dl aereo in localita Micoe 
nel distretto di Chao. 

C'e ancora una ferita, ri 
coverata qui ormai da dieci 
mesi. 3i chiama Regina Nang-
wenga ed ha diciott'anni. II 
5 ottobre (ma la data del 
giorno non e sicurissima, ci 
informano gli scrupolosi guer-
riglieri del Frelimo), Regina 
stava partorendo nel suo vil-
laggio, di nome Litembo, nel 
distretto di Nangade. E' una 
zona Uberata ormai da tempo 
e la popolazione vive in pace, 
finalmente nor. oppressa dalle 
persecuzionl portoghesi. II 
Frelimo organizza scuole. po-
sti sanitari, cooperative agri-
cole: i colonialisti sanno be-
nissimo che s". tratta di zone 
di nessuna importanza stra-
tegtca, dove non cl sono par-
tigiani. Noi stessi l'anno scor-
so visitammo proprio quella 
provincia e constatammo che 
ormai la linea del fuoco era 
lontanLssima e non vi si svol-
geva alcuna attivita militare. 
Regina dunoue era nella sua 
capanna gia in preda alle do-
glie, quando un aereo da bom-
bardamento centro con una 
bomba la stradina accanto 
alia •raoanna; il neonato morl 
e la donna fu gravemente fe
rita alia regione toracica ed 
alia colonna vertebrale. Stette 
qualche giorno fra la vita e 
la morte, pol migliord ed il 
servizio sanitario locale prov-
vide a farla trasportare, su 
una specie di bareila. da al-
cuni volontar: che marciarono 
a piedi per due giorni e una 
notte Mno alia frontiera con 
la Tanzania. Da 11, con un'au-
toambuianza del Frelimo. Re
gina raggiunse 1'ospedale di 
Mtwara. Adesso si sta lenta-
mente nprendendo. ma le fe
m e alia spina dorsale le ave
vano paralizzato entrambe le 
gambe e solo ora. con I'assi-
stenza premurosa delle infer-
niere e dei medici, e con 
1'aluto delle stampelle comin-
cia lentamentc a camminare. 

/ / racconto 
di Slavcho 

Slavcho Slavov e sua mo-
ghe Svetia, entrambi medici, 
Ci spiegano la situazione. Essi 
sono arrival a Mtwara nel-
l'aprile del 1971. inviati dal 
parti to comunista bulgaro. Lo 
ospedale del Frelimo aveva 
commciato a iunzionare nel 
giugno del 1970 e da quando 
sono qui. Slavcho e Svetla non 
hanno avuto un giorno di ri-
poso. Sono gli un:ci medici 
che Iavoiano per il Frelimo 
e rattiviia e continua e pres 
•ante (1. aiuta validamente 
un'infermiera italiana. Maria 
Salghelt: inv:ata dall'Arcispe-
dale di Reggie Emilia, oltre 
a numorose e volenterose gio-
varu ;nozamb:canei I due me
dici bulgari nor. nascondono di 
aver provato una oerta sor-
presa davanli alia stupita in-
dignazione at certa stampa 
internazionalf per il massa
cre di Wiryamu «Noi siamo 
qui da piu di due anni — 
ci dicono — e posstamo di-
chlarare ufficialmente. prove 
e registri a lb mano. che du
rante ii penodo della nostra 
permanenza due terzi dei fe
riti rlcoverai. nel nostro ospe
dale appartengono alia r"V" 
lazione civile Essenzialmen-
te bambini e donne. qualche 
voita anche glovani contadini. 
che 6 imposs bile confondere 
con i guerriglieri. poiche l 
enmbattenti sono cosi orgo-
gliosi di appartenere al Fre
limo, che mat e pot mat si 
dichiarerebberc civili E pol a 
qua! fine? Qui curiamo tutti 
OOn - la stesso attenzione e 

cl sono differenze di trat-

tamento fra partiglanl e popo-
lazione » 

«Del resto, aggiungono, ba-
sta spostarsi di qualche chl-
lometro e ar.dare al convale-
scenzlano pei Incontrarvi die-
cine di bambini e dl donne 
mutilate. E' partito dal no
stro ospedale per l'ltalia pro
prio 'eri un ottimo tecnico 
italiano, Davide Montorsi. E' 
un comunista dl Reggio Emi
lia, esperto In protesi. Vlene 
qui da noi ormai da tre annl 
inviato dall'Arcispedale della 
sua citta. Chledetegli quante 
protesi per donne amputate al
le gambe ha fatto. Lul stesso 
pud dirvi del dramma di una 
glovane madre che nell'estate 
del '71, mentre lavorava nel 
campo del villaggio. col bam
bino di due anni legato alle 
spalle con un grosso fazzo-
letto, come si usa da queste 
parti, fu ferita in pieno da 
una bomba all'altezza del ba-
cino. Lo stesso proiettile ta-
glid netta la gamba destra al 
flglio I.i trasportarono qui a 
tempo per salvarll. Ma al 
bambino, nonostante le pre-
ghiere della madre, Montorsi 
non pote fare la prot™>l e 
cosl e rimasto immobilizzato. 

Bambini con 
le stampelle 

A nessun bambino si pu6 ap-
plicare una protesi. perche an-
drebbe tambiata ogni sei mesi 
man mano cht il bimbo cre-
sce e qui e impossibile farlo. 
Per questo. vedete, tanti bam
bini con le stampelle. Montor
si viene qui ogni anno per 
una ventina di giorni rinun-
ciando alle ferie: applica le 
protesi di cu*. prende le mi-
sure l'anno prima. E' un la-
voro utilissimo. importante 
anche psicoiogicamente, per
che rida fiducia ai nostri mu-
tilati. oltre a metterli in grado 
di camminare, ma non pud 
naturalmente risolvere tutto. 
Basta andaro al convalescen-
zario: chi non crede a Wirya-
mu venga qu:, vedra bambini 
e donne mutiiati atrocemente; 
potra parlare con loro e con-
statare che e tutta gente fe
rita in bombardamenti su vil-
laggi pacific' e indifesi». 

II medico ci spiega che la 
grande maggioranza dei civili 
che ha operato o curato in 
questi due anni sono feriti agll 
arti. Non perche questi siano 
i feriti piu numerosi. ma per
che sono pniticamente i soli 
che povsono essere traspor-
tatl senza morire lungo la 
strada. Pei ogn« donna o bam
bino o contaaino che arriva al-
l'ospedale di Mtwara ce ne 
sono a'.meno altri dieci che 
muoiono nei villaggi. «Per 
esempiD, qui non arnvano mai 
feriti al ventre, al torace o 
alia testa — dice Slavov — e 
non certo perche non ce ne 
siano. Purtroppo sono mtra-
sportabili e muoiono nei vil
laggi. Nor. bisogna dimenti-
care che u Portogallo in que
ste zone non ha mai costruito 
strade, neppure in terra bat-
tuta, e percid qualsiasi tra-
sporto avvient a piedi ed a 
spa 11a. Pet raggiungere la 
frontiera da! piu vicino vil
laggio ci vopliono un minimo 
di dieci ore di marcia veloce». 

II dottor Slavov e sua mo-
glie sono da due anni testi-
monl delip conseguenze della 
ferocia portoghese. a Vorrem-
mo, ci dicono che tutti colore 
che vogl:ono veramente sa-
pere la verita. ma special-
mente medici e giornalisti, 
venissero qu:. a fare per qual
che settimana o anche solo 
per quaVhe giorno la vita 
che noi facciamo. Vedrebbero 
arrivare donne e bambini in 
condizioni terribili e capireb-
bero con»» no' capiamo. che 
si traita di gente che viveva 
pacifica nellc proprie capan 
ne o andava a scuqla nella 
foresta o lavorava nei cam pi 
o trasportava l'acqua; gli ae
rei portoghesi li hanno bom-
bardati sp ctatamente. Nella 
regione dalla quale proven-
gono i ferit. non c'e piu guerra 
guerregg-ata ormai da due 
anni; ma i bombardamenti 
invece d- smettere si sono 
intensificat'». 

* Noi qui. ci racconta la 
dottorosvt Svetia. teniamo re-
go!anm-n*e dei corsi di edu-
caziorn sanitaria perche il 
Frelimo ce !' r;ch:ede sempre 
con iniistenza Per mesi inse-
gnamo a grovani e ragizze 
che noi vanno nelle zone li
berate p*:» =p:egare rome si 
deve vi nee IT la sottoalimen-
tazionc. pe* d:ffondere i primi 
elementi dell;, cura coniro la 
lebbra. la tt:b»rcolosi. la ma
laria, c r t sono le malattie 
piii fr»».nifni» :n Mozambico 
Solo rw:la provincia di Cabo-
delgado sono sort! per opera 
del Frelin.o decme di posti 
sanitari che prowedono diret-
tamen'« a fare diagnosi. a da
re msJirine a effettuare con-
trolli. F. piopagandare le nor-
me ?gi-»niche ». 

Da una parte, tutto questo 
la voro. che casta sacrifici e 
fatica a tanta gente. e dal-
1'altra 1" bombe che mutilano 
bambini, che uccidono o ren-
dono inva!:di giovani madri. 
vecchl. ragazzt. 

• In O°:J. modo, a chi dubita 
di Wiryamu — ci dicono i 
due d<»:i«,ii bulgari — date 
rindirizzo dell'ospedale dl 
Mtwara Qu: ci sono testimo-
nian/« e pro\e sufficient] per 
dimosira*' chf I colonialisti 
portognesi seminano morte e 
distru/.ione fra dcr.ne e bam
bini ». 

Maris* Musu 

Tre ragazzi mozambicani ricoverati nell'ospedale del Frelimo per le ferite riportate durante gli attacchi e le rappresaglie 
delle truppe portoghesi 

La segreteria del PAIGC eletta al 12° congresso 

GUINEA-BISSAU: I DIRIGENTI 
DELLA LOTTA Dl LIBERAZIONE 

II Partito africano dell'Indipendenza 
della Guinea e di Capo Verde, come, 
abbiamo gia riferito nel giorni scorsi, 
al suo XII congresso svoltosi nelle 
zone libere dell'Est della Guinea Bis
sau (18-22 luglio). ha nominato il nuovo 
Segretario generale del partito, nella 
persona di Aristide Pereira, e ha costi-
tuito il nuovo Segretariato permanen-
te in sostituzione della Commissione 
permanente del Conntato esecutivo 
della lotta. I componenti del nuovo 
Segretariato permanente sono Aristide 
Pereira. segretario "enerale, Luiz Ca-
bral. segretario generale aggiunto, 
Francisco Mendes e Joao Bernardo 
Vieira. 

La carica di segretario generale del 
partito era rimasta vacante dopo il 
barbaro assassinio di Amilcar Cabral, 
alfinizio di quest'anno. Riportiamo la 
biografia politica dei nuovi dirigenti. 
ARISTIDE PEREIRA. Segretario Ge

nerale del Partito. 
Quarantanove anni, tecnico radiote-

Iegrafista. e nato a Boavista, Isole del 
Capo Verde. Giovanissimo. dopo gli 
studi nel liceo di Capo Verde, giunse 
in Guinea Bissau dove fece la sua car-
riera fino a ricoprire la carica di capo 
del servizio telecomunicazioni di Bis
sau fino al momento in cui abbandono 
il paese per la lotta di liberazione. 

Fondatore del Partito con Amilcar 
Cabral. dalla sua creazione nel 1956, 
fu membro della Direz.one Superiore 
del Partito (Ufficio politico e Comitato 
centrale). Durante il periodo di atti
vita clandestina fu uno dei principal! 
organizzatori del Partito dalla sua co 
stituzione fino alia data della sua fuga 
verso la Repubbiica di Guinea Cona
kry, per motivi di sicurezza (1960) Se
gretario generale aggiunto dal 1964. 

Membro del Consiglio di Guerra dal 
1965. Dopo il 1970 fu membro della 
Commissione permanente del Comitato 
esecutivo di lotta, assieme ad Amilcar 

' Cabral e Luiz Cabral, nel quale ricoprl 
la carica di responsabile naz-ionale per 
la Sicurezza e il Controllo e per gli 
AfFfiri f*std"i 
LUIZ DE ALMEIDA CABRAL, Segre

tario Generale Aggiunto del Partito. 
Quarantadue anni, esperto contabile, 

nato a Bissau. Fu fondatore del Parti
to e dalla sua creazione membro della 
Direzione Superiore. Anche- egli, nel 
periodo di attivita clandestina a Bis
sau e negll altri centrl urbanl, fu un 
attivo organizzatore del Partito dal 
1956 fino al momento della fuga nella 
Repubbiica del Senegal, in vista del-
l'imminente arresto da parte della Pide 
(polizia politica portoghese). Segreta
rio generale dell'Unione nazionale dei 
lavoratori della Guinea-Bissau (UNTG) 
dalla sua costituzione nel 1961. Mem
bro del Consiglio di guerra dal 1965. 
A partire dal 1970 membro della Com
missione Permanente del Comitato 
Esecutivo di Lotta. assieme ad Amilcar 
Cabral e Aristide Pereira, nella quale 
fu responsabile na2ionale per la Rico-
struzione nazionale delle zone liberate. 
FRANCISCO MENDES (Chico Te). Se

gretario. 
Trentaquattro anni. nato a Enxude" 

nel sud della Guinea-Bissau. E* uno 
studente che ha interrotto gli studi 
per la lotta di liberazione. Dal mo
mento della sua entrata nel Partito 
(1960). dopo essersi sottoposto ad una 
convenient^ preparazione politica e 
militare. ha ricoperto le cariche se-
guentl: 

— Commissario politico nella Sede 
dei combattenti del Partito a Cona
kry (1960-1962). 

— Attivlsta politico nella regione am-
. ministrativa di Be fata,-ad est del pae

se (1962 1963). 
— Commissario politico e militare 

" nel gruppl dl guerrlglia del Nord 
(19G31964). -

-- Membro deH'Ufficio politico del 
Partito dal primo Congresso (1964). 

— Membro del Consiglio di guerra 
dal 1965 in qualita dl Commissario po
litico 

— Responsabile dell'Ideologia nella 
Commissione politica e della Forma-
zione ideologica del Comitato centrale 
del Partito (1967-1970) e delegate del-
TUfficio politico per il Fronte del Nord. 

— Responsabile nazionale dei Servizl 
logistici al Consiglio di guerra C70-'71). 

— Membro del Comitato esecutivo 
di lotta e del Consiglio di guerra 
(1971-1973). 
JOAO BERNARDO VIEIRA (Nino), 

Segretario. > ^ 
Trentaquattro anni. elettricista, e 

nato a Bissau. Dal momento della sua 
adesione al Partito e dopo essersi an-
ch'egli sottoposto ad una preparazione 
politica e militare, e stato: 

— Capo politico militare della regio
ne amministrativa di Catio a Sud del 
paese (19611964). 

— Capo militare del Fronte Sud e 
membro dell'Ufficio politico dal I Con
gresso (1964). 

— Membro del Consiglio dl guerra e 
suo vice presidente dal 1965. 

— Delegate dell'Ufficio politico per 
il Fronte del Sud (1967-1970). 

— Responsabile nazionale delle ope-
razioni militari al Consiglio di guerra 
(1970-1971). 

— Membro del Comitato esecutivo 
di lotta e del Consiglio di guerra 
(1971-1973). 

II segrefo di certe operozioni in Irlanda copre scottanti retroscena 

Gli inglesi usarono pregiudicati 
anche in provocazioni anti-Ira? 

Dal nostro corrispondente 
LONDRA. 8 

Le implicaziom politiche e 
il contr<*t:colpo emotivo del
l's aifare Latuejohn » sono piu 
gravi di quanto cercherebbe-
ro di fax appanre io studia-
to disUcco utnciaie e t ten-
tativi di recupero di aicum 
commentaton. di (alto sono 
souo accusa tutti i mezzi di 
pressione e pro.ocazione ira-
piegali dagli ingles: nelle due 
Irlande. L':mpressione e che. 
basta sollevare un lembo del 
mantello di segretezza da cui 
sono coperle certe operazio-
m. per trovarsi di fronte ad 
un retroscena tanto ampio 
quanto scottante. 

In certi casi. meno si di
ce e meglio e. I laburisti in-
slstono a chiedere una inchie-
sta ma. nell'interesse della 
a sicurezza dello stato». si 
accontentano ora di una ln-
dagme riservata a liveilo mi-
nisteriale. II Times prima spie
ga quanto sarebbe Iegitttmo 
e utile andare a chiarire l 
fatti, poi nega I'opportumta 
di una inchiesta per non com-
promettere «il successo nel
le operazionl anti-IRA» II 
primo a cadere in con'rid 
dizione comunque era -.i -to 
II minlstro della difes.i I -r.i 
Carrington, lerl, quando ave
va voluto giustlflcare, srnza 

nuscirvi, i contatti fra il sotr 
tosegretano Johnson Smith e 
due pregiudicati come i fra-
telli Littlejohn. 

Pare che il nome di Ken
neth Littlejohn. mdiziato per 
una rapina di 60 mfnoni di 
lire a Smethwick nel '70. ab 
bia smes?o di com pari re nel-
I'elenco ufficiale dei ricerca-
ti dalla polizia nel giu^no-
luglio 1971. II che pud servire 
ad accreditare la correttezza 
di Johnson Smith neiraccet-
tare di incontrare un uomo. 
al quale, per cosl dire, era 
stata appena restituita la fe-
dina penale pulita 

Ma le cose potrebbero an
che dimostrare che. con il 
ruolo di « informatore». Litr 
tlejohn si era automaticamen-
te procurato il condono per 
i suoi precedent! La questio-
ne. del resto, e abbastanza 
formale perche — come scri-
ve oggi 11 Guardian — «I 
servizl di controspionaggio 
britannlci ogni anno rirevono 
centinaia di offerte dl tnfil-
trare sple nell'IRA In mag
gioranza le offerte provengo-
no da persone che fanno par
te. o che vivono ai marginl, 
del mondo della crimlnalita 
in Gran Bretagna. In Irlanda 
e all'estero 

La procedura normale e dl 
accettare tali offerte e di re
t r i b u t e con pagamentl ade-

guati all'utilita delle infor-
mazioni». 

II fatto che i serviz: se-
greti e il governo inglese si 
servano a scopi politici di 
gente ai margini della socie-
ta civile e dunque accerta-
to. Rimane per6 un altro in-
terrogativo: tali personaggi 
hanno un Incanco di sem-
plici «mformaton » oppure 
sono utilizzati nel ruolo as-
sai piu aggressivo di « provo-
catori »? 

Kenneth Littlejolin affer-
ma che la rapina alia banca 
di Dubiino il 12 ottobre scor-
so, che gli e costata una con-
da nna a 20 anni. faceva par
te di una tattica intesa a di-
screditare 1'IRA, cioe rientra-
va nei suoi compiti di aagen-
te» inglese I noi tre egli so-
stiene di aver ncevuto una 
telefonata di plauso da John
son Smith (che nega il fatto) 
dopo la bomba al qivartier 
generale dei paracadutisti in
glesi di Aldershot nel feb-
braio del 1972 (sette vittime 
innocenti) che venne attnbui-
ta all"Ira official. Quale era 
stato II contribute di Little
john in quella occaslone e 
perche Johnson Smith (se la 
telefonata rtsponde a verita) 
avrebbe ritenuto opportuno 
oongratularsi per «il buon 
lavoro* da lul fatto? 

Littlejohn dice che, se non 
10 - fanno uscire subito dal 
carcere di Dubiino e disposto 
a « cantare» assai - piu di 
quanto abbia fatto fino ad 
ora. Probabilmente si tratta 
di un ricatto controproducen-
te. AI momento tutta via nes-
suno sembra in grado di smen-
tirlo Mo'.tl episodt che alia 
fine del '72 hanno favorito 
l'adoz:one di mLsure special! 
contro l'lra e preparato I'av-
vento di un governo filo-in-
glese a Dubiino rimangono 
tuttora senza spiesazione. In 
partlcolare — come ha ricor-
dato Ton. Bernadette Devlin 
— sarebbe dawero utile e in-
teressante sapere chi colloco 
nel centro di Dubiino le bom-
be-strage del 2 dicembre 1972 
(4 morti e 150 feriti) che 
automaticamente convinsero 
11 parlamento inglese ad ap-
provare la legge con la qua
le qualunque cittadino pud es
sere portato davanti al tribu-
nale speclale (tre giudici di 
nomina e nessun giurato po-
polare) e condannato come 
appartenente ad una organiz-
zazione Ulegale sulla base del
la semplioe deposlziooe di un 
agente dl polizia senza prove 
ne testlmoni. 

Antonio Bronda 

II nuovo scandalo che coinvolge il vice di Nixon 

Agnew avrebbe ottenuto 
bustarelle settimanali 
da appaltatori f ayoriti 

Alia sua elezione a vice-presidente avrebbe avuto inoltre 50 
mila dollar! « in cambio di favori passati e futuri» - Chiamati in 
causa numerosi uomini d'affari - Preoccupati comment! della 
stampa - Pronto il « libro bianco » di Nixon sull'affare Watergate 

WASHINGTON, 8 
Le accuse contro il vice 

presidente degh Stati Uniti, 
Spiro Agnew, che hanno pro-
vocato una inchiesta giudi-
ziaria per «corruzione, estor-
sione e Irode fiscaleu, vengo-
no oggi precisate nei partico-
larl da un gruppo di giorna-
li statumtensi appartenenti al
ia catena Knight (che possie-
de quotidiam a Detroit, Fila-
delfia, Miami e in altre cit
ta). Secondo tali giornali 1 
procuratori federali del Mary
land, lo stato di Agnew, stun-
no indagando su asserziom se-
condo le quali il vice di Ni
xon avrebbe ricevuto tangen-
ti di mille dollari la settima-
na (circa 600 mila lire) quan
do era funzionano della con-
tea di Baltimora e poi go-
vernatoie del Maryland, e 
una somma, tutta in una voi
ta, di 50 mila dollari (circa 
30 milioni di lire) dopo esse
re diventato vice-presidente, 
in cambio di favori passati e 
futun concessi ad appaltato
ri ed uomini d'affari. 

L'ufficio di Agnew e stato 
subito interpellate) in propo-
sito dai giornalisti e il porta-
voce non ha fatto alcuna nuo-
va dichiarazlone di innocen-
za, limltandosi a ribadire 
quanto aveva detto ieri al-
l'annuncio della indagine nei 
confronti del vice presiden
te e cioe che Agnew e ainno-
cente di qualsiasi malfatto» 
e di essere fiducioso che que-
sta sara la constatazione del 
Tribunale. 

II giornalista che ha scrit-
to l'articolo per l giornali del
la catena Knight, Saul Fried
man, dice che gli investigato-
ri federali stanno vagliando 
le asserzioni secondo le qua
li Agnew avrebbe ricevuto le 
«bustarelle» settimanali in 
cambio della concossione di 
contratti per la contea e per 
10 stato. Agnew e stato funzio-
nario esecutivo di contea per 
quattro anni e governatore per 
due, prima di essere scelto da 
Nixon alia vicepresidenza. 

Le indagini riguarderebbero 
anche voci secondo le quali 
personalita addette alia rac-
colta di fondi elettorali chie-
sero denaro a imprenditori che 
avevano contratti con lo sta
to del Maryland - in cambio 
della concesisone dl altri la-
vori. Parte del denaro potreb-
be essere stato usato da Agnew 
a titolo personale. 

L'indagine ' chiamerebbe in 
causa numerosi uomini d'af
fari di Baltimora, tra i qua
li Jerome Wolff, che ha fat
to molti lavori per lo sta
to, diventando poi commissa
rio alle strade per il Mary
land e quindi assistente di 
Agnew 

Si rileva che le accuse ad 
Agnew sono ancora nelle ma-
ni degli investigatori e non 
sono ancora state portate da
vanti a un Gran Giuri e que
sto significherebbe che gli ele
menti raccolti non sarebbero 
sufficienti a giustificare una 
richiesta di rinvio a giu-
dizio. 

II vice di Nixon era gia sta
to bersaglio di critiche nel 
1968 quando venne designato 
Candida to repubblicano alia 
presidenza. II «New York 
Times» gli imputo conflitti 
di interessi in certi affari 
bancari e terrieri. Nixon in 
quella occasione espresse pie-
na fiducia in Agnew e ieri, 
interpellate dai giornalisti. il 
portavoce della Casa Bianca 
ha detto di non avere dichiara-
zioni da fare e che tale silen-
zio non doveva assolutamente 
essere interpretato come una 
dissociazione del presidente 
dal suo vice. 

II nuovo scandalo viene se-
guito con grande preoccupa-
zione dalla opinione pubblica 
americana. II «New York 
Times» scrive: • In questi ul-
timi mesi la rivelazione di 
attivita illegali da parte di 
alti esponenti della ammini-
strazione Nixon ha scosso la 
fiducia del pubblico nella in-
tegrita del governo federale. 
Queste rivelazioni sono tal-
mente gravi e di portata cosl 
grande che perfino il procedi-
mento di interdizione del pre
sidente Nixon non appartiene 
piu al regno deU'impensa-
bile ». 

Nixon intanto e rientrato a 
Washington dalla residenza 
di Camp David, ove ha lavo-
rato al nuovo «libro bian
co* nel quale tenta di spie-
gare la sua posizione sullo 
scandalo Watergate. II docu-
mento dovTebbe essere diffu-
so la prossima settimana e 
viene preannunciato come «il 
resoconto piu completo che 
si sia finora avuto sul caso •. 

I lavori della commissione 
senatoriale di inchiesta sul 
caso Watergate sono stati so-
spesi ieri, a conclusione del
la prima fase e dopo dodici 
settimane di lavori. Le sedute 
riprenderanno dopo il 3 set-
tembre. Gli ultimi ad essere 
sentiti dalla commissione so 
no stati l*er minlstro della 
giustizia Richard Kleindienst 
e il vice ministro Henry Pe
tersen. 

Sono state due deposizioni 
sostanzialmente favorevoli a 
Nixon, mirando a sostenere 
che il presidente non ebbe 
alcuna responsabilita nel 
tentativl d; soffocare lo scan
dalo delle Intercetazioni 
clandestine nella sede del par
tito democratico allliotel Wa
tergate. Sia Kleindienst che 
Petersen hanno affermato 
che Nixon rimase sbalordito 
e .^cosso auando il IS aprile 
cii fu detto che 1 suoi fnas-
simi collaboratori erano sta
ti acensati oer 1'affare Water
gate. Le due deposizioni so
no in netto contrasto con 
quella resa dall'ex consulente 
legale di Nixon. John Dean. 
11 quale Affermb davanti alia 
commissione dl aver avuto 
la netta impresslone che Ni
xon fosse al corrente dl ogni 

Sotto la presidenza di Arafat 

Damasco: riunito 
ieri Fesecutivo 
dei palestinesi 

Denunciata come falsa e provocatoria la dichiara-
zione di un fantomatico «gruppo Abu Yussuf» 

che rivendica I'attentato di Atene 

BEIRUT, 8. 
Nuovi elementi sono emersi 

ad awalorare l'lpotesi che la 
tragica sparatoria all'aeropor-
to di Atene sia stata in realta 
una manovra provocatoria, 
volta a screditare la Reslsten-
za palestinese e magari a pre-
costituire pretest! per colpirla 
nelle sue basi in Libano ed In 
Slria. Secondo quanto riferi-
see 11 giornale An Nahar, in-
fatti, un gruppo che si auto-
definisce «settlma squadra 
suicida» del «gruppo Abu 
Yussuf» ha rivendlcato la pa-
ternita dell'attentato. Abu 
Yussuf fe il nome di battaglia 
di uno dei tre dirigenti palesti
nesi assassinatl il 10 aprile a 
Beirut da un commando di 
killers israelianl. 

II comunicato di questo fan
tomatico gruppo (che defini-
sce I'attentato di Atene « ope-
razione Bahr el Bakr», dal 
nome di una scuola eglziana 
bombardata dagli israellani 
nel 1970 e nella quale morl-
rono declne di bambini stra-
ziati dal napalm) dice te-
stualmente: « La settima squa
dra suicida ha attaccato i pas-
seggeri del volo americano 
840 diretto a Tel Aviv nella 
sala transiti dell'aeroporto dl 
Atene. Noi chiediamo al go
verno e al popolo della Gre-
cia arnica di trattare i nostri 
eroi come prigionieri di guerra 
e di non porli alia merc6 de
gli agent! segreti americanl o 
israeliani. Lo chiediamo ener-
gicamente e non ce ne sta-
remo zitti se la nostra richie
sta non verra accoltan. 

H «gruppo» ha rilasclato, 
sempre ad An Nahar, anche 
una «dichiarazlone» indlriz-
zata a dal popolo palestinese al 
popolo degli Stati Uniti», in 
cui si afferma: a Abbiamo de-
ciso di adottare i vostri me-
todi criminali e dl impartire 
la prima lezione contro le per
sone che hanno intrapreso una 

campagna dl stermlnlo contro 
il nostro popolo ». 

II tono dell ran te dl queste 
affermazlonl - lascia Intendere 
che cl si trova, quale che sia 
l'ldentlta degli autorl del 
« comunicato », In presenza dl 
una vera e propria provoca-
zione. A darne conferma e ve-
nuta nel pomeriggio una di
chiarazlone del portavoce di 
Al Fatah, 11 quale, rlferendosl 
espllcltamente al comunicato 
del « gruppo Abu Yussuf ». ha 
detto: «Un tale gruppo non 
esiste, e un falso. La Rivolu-
zione palestinese deplora ener-
gicamente Toffesa perpetrata 
da coloro che cercano di ser-
virsi del nome di un martire 
palestinese per 11 vile scopo 
dl screditare il movimento di 
liberazione ». Al Fatah, ha ag
giunto II portavoce, si e im-
pegnato di scoprire la vera 
identlta degli attentatori di 
Atene. 

Proprio al fine di esaml-
nare la situazione e coordi-
nare l'inchlesta che la Resl-
stenza intende condurre sui 
fatti di Atene e sul dirotta-
mento del Jumbo, ha tenuto 
oggi una riunlone adi emer-
genza» a Damasco l'esecutlvo 
deH'OLP. sotto la presidenza 
dl Arafat. La riunione sembra 
sia ancora In corso. L'agenzia 
palestinese Wafa, dandone no-
tizia, ha detto che e stata 
esamlnata anche «la situa
zione nel territori occupati» 
ed ha denunciato le «opera-
zioni sospette tendenti a far 
passare sotto silenzio l'aumen-
to della lotta del movimento 
palestinese nei territori occu
pati ». 

Dal canto suo 11 primo mi
nistro libanese Takieddin Solh 
ha formalmente smentito che 
i due terroristi di Atene siano 
partiti dall'aeroporto di Bei
rut. E* evidente nella smen-
tita la preoccupazione dl to-
gliere ogni pretesto ad even
tual! a rappresaglie » delle 
truppe di Tel Aviv. 

Accusando i servizi segreti israeliani 

La radio dell'OLP 
condanna la strage 

Ribadita la estraneita della Re-
sistenza ai metodi terroristici 

Sulle responsabilita dell'at
tentato di Atene e sulle ma-
novre provocatorie con cui 
Israele si precostituisce il pre
testo per eventual! nuovi at
tacchi contro le sedi palesti
nesi in Libano. e in Siria, la 
radio a Voce della Palestina», 
che e portavoce ufficiale del
l'OLP (Organizzazione per la 
Liberazione della Palestina), 
ha trasmesso martedi se
ra un comunicato. di cui 
ci sembra interessante ripor-
tare il testo: 

«Da piu di un mese i ca* 
nali della propaganda sioni-
sta hanno intensificato in ma-
niera significativa la consue-
ta campagna di minacce con
tro i militanti della Reslsten-
za palest:nes2 ed I suo! soste-
nitori in Europa e nel mon
do. Dopo 1'impunito assassi
nio del militante Boudia a 
Parigi, che ha siglato la cate
na di vergognose complicita 
con cui certi ambient! delle 
polizie europee stanno cer-
cando di coprire da mesi 1 
crimini dei sicari di Tel Aviv, 
i dirigenti Israeliani pensava-
no di poter continuare senza 
ostacoli la loro sanguinosa 
strategia del terrorismo. Le 
dichiarazioni di Golda Meir, 
alia seduta della Knesset im-
mediatamente precedente la 
sua partenza per il congresso 
deirintemazionale socialista, 
avevano d'altronde sancito 
chiaramente la determinazio-
ne con cui i dirigenti di Tel 
Aviv intendevano usare qua
lunque ' mezzo pur di perse-
guire la loro politica di forza. 

« Resa sempre piu forte dal
la connivenza obiettiva dimo-
strata dal comportamento di 
certe sfere dei servizi di si
curezza italiano e francese 
nel corso delle inchleste sul
la barbara uccisione del com-
pagni Zuaiter e Hamshari, la 
rete terroristica israeliana ha 
voluto colpire ancora, travol-
gendo neirassassinio dl un 
inerme cittadino arabo In 
Norvegia anche la vita di un 
giovane norvegese che aveva 
avuto il torto di trovarsi sul
la strada del sicari di Tel 
Aviv. Ma questa volta la fer-
ma reazione del governo nor
vegese ha smascherato l'esl-
stenza della centrale terrori
stica nelle stesee strutture dl-
plomatlche lsraeliane ad Oslo 

ed ha spezzato la catena del
le complicita europee con i 
criminali, rispecchiando il 
giusto risentimento dell'opi-
nione pubblica, culminato in 
una manifestazione di prote-
sta davanti all'ambasciata 
israeliana. 

a l l fallimento della politi
ca terroristica di Tel Aviv di 
fronte al nobili valori e me
todi di lotta della Resistenza 
palestinese, che in questi stes
si giorni si affermano e si in-
tensificano attraverso le ope-
razioni nella Patria occupata, 
hanno obbligato 11 slonismo 
ad un repentino mutamento 
di strategia, volto principal-
mente a colpire que! legami 
di solidarieta internazionale 
con la Resistenza largamen-
te manlfestatisi dopo il vile 
massacro del 10 aprile a Bei
rut. 

< Cosl e stato deciso di tra-
sferire il campo d'azione del 
terrorismo sionista dalla ter
ra araba all'Europa per svia-
re l'opinione pubblica, defor-
mando quell! che sono I giu-
sti metodi di lotta del movi
mento palestinese e per far* 
definitivamente diraenticare la 
serie di crimini commessi dai 
servizi di sicurezza israeliani. 
In questo disegno odioso ai 
inquadra l'operazione del 
Jumbo giapponese ed oggi il 
massacro dell'aeroporto di A-
tene, volto in particolare ad 
usare pressionl psicologiche 
sul governo norvegese perche 
anche l'inchlesta sulla ucci
sione di Bouchiki venga in-
sabbiata come quelle che la 
hanno preceduta. 

« L'Organizzazione per la Li
berazione della Palestina, a 
nome di tutta la Resistenza 
Palestinese, nell'affermare con 
forza la sua completa estrariei-
ta e la sua ferma condanna 
Impegna a mobllltaxe lutte 
le sue energie per smasche-
rare fino in fondo le dirette 
responsabilita dei dirigenti 
Israeliani. La Rlvoluzlone pa
lestinese ha fiducia che le 
masse greche saranno al suo 
fianco in questo impegno e 
rinnova di fronte a tutti 1 
suo! sostenltori nel mondo la 
sua incrollablle volonta dl pro-
segulre la lotta con I metodi 
e le flnalita da essa acelti. 
quale che sia la subdola item-
tegia adottata dal ntmloo*. -

•*y« / . 
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Passu ogni limite la selvaggia aggressioite degli USA contro il popolo della Cambogia 

Per la terza volta gli aerei americani 
bombardano « per errore» un villaggio 

Lo ha ammesso l'ambasciata di Washington a Phnom Penh — L'annuncio del Pentagono sulla intensificazione delle incur-
sioni — Gli Stati Uniti aggiungono la beffa al danno presentan do le loro « scuse » al fantoccio Lon Nol — II governo della 
RDV denuncia la « campagna di sterminio » contro le zone libere cambogiane — Nuovi success! delle forze patriottiche 

I sindacati sugli statali 

WASHINGTON. 8 
Gli americani hanno inten-

tlficato 1 bombardamentl ae
rei sulla Cambogia. L'annun
cio, dato oggi dal diparti-
mento della difesa, appare 
tanto piu grave in quanto si 
sta avvlcinando il 15 agosto, 
data fissata dal congresso per 
la cessazione delle incursion!. 
II portavoce del pentagono, 
Daniel James, ha precisato 
che il ritmo delle sortite de
gli aerei e attualmente il piu 
alto negli ultimi trenta giornl. 

Gli Stati Uniti, con questo 
annuncio, forniscono la vera 
spiegazione del criminal! mas-
sacri «per errore» di popola
zione civile che in questi 
giornl l'aviazione americana 
sta compiendo in Indocina. La 
decisione viene attribuita al-
l'aumento della pressione par-
tigiana su Phnom Penh. 

• • • 
PHNOM PENH. 8 

La rlsposta agli lndiscriml-
nati massacrl dell'avlazione 
americana alia cui serie si e 
aggiunto oggi un terzo bom
bardamento « per errore » pro-
prio poche ore dopo che Nixon 
aveva grottescaraente presen-
tato le «scuse» al fantoccio 
Lon Nol per la strage di Neak 
Luong. e immediatamente ve-
nuta dai patriot! cambogiani i 
qual! hanno intensificato l'of-
fensiva sulla cap!tale con brll-
lanti colpi di mano contro 
i collaborazionisti. La not-
te scorsa i partigiani hanno 
attaccato, dlstruggendolo in 
gran parte, il principale cen
tra per le trasmissioni radio 
internazionali in prossimita 
dell'aeroporto della capitale. 
«II presidio governativo — ri-
ferisce Dennis Neeld della 
agenzia americana AP — for-
mato da un centinaio di uo-
mini, che difendeva le instal-
lazionl a 18 chilometri dal 
centro della citta, ha gettato 
le arm! ed e fuggito dopo 
che 1 guerriglieri lo avevano 

Olaf Palme contro i 
bombardamentl 

in Cambogia 
. STOCCOLMA. 8 

Parlando nella citta di Sund-
swall (Svezia settentrionale) il 
primo ministro svedese Olaf Pal
me ha chiesto l'immediata ces
sazione dej bombardamenti ame
ricani sul territorio della Cam
bogia. Palme ha sottolineato che 
nessun bombardamento pud por-
tare alia vittoria mib'tare. 

Telegramma 
di Calamandrei 

all'on. Moro 
II compagno Franco Calaman

drei ha inviato al ministro de
gli Esteri on. Moro il seguente 
telegramma: c Facendo seguito 
mia interrogazione al Senato 
rinnovo vivamente auspicio suo 
passo o dichiarazione che qua-
lifichi atteggiamento italiano 
dinanzi perduranti bombarda
mentl americani in Cambogia le 
cui vittime civili si moltiplicano 
tragicamente ». 

Il biologo 
Medvediev privoto 
della cittadinanza 

sovietica 
MOSCA. 8 

La Tass annuncia che il pre
sidium del Soviet Supremo del-
l'URSS ha deciso di privare 
della cittadinanza sovietica il 
biologo Medvediev. per atti — 
dice il comunicato ufficiale — 
«che disonorano 1'alto titolo di 
cittadino sovietico*. 

La Tass cosl prosegue: c Nel 
corso di alcuni anni in Unione 
Sovietica e. attualmente, in In-
ghilterra. dove si trova per in
vito persona le. Medvediev si e 
dedicato alia fabbricazione. al-
1'invio in Occidente ed alia dif-
fusione di pubblicazioni calun-
niose. che denigrano il regime 
statale e sociale sovietico. il 
popolo sovietico >. 

Medvediev sta compiendo ri-
cerche sui problemi dell'invec-
chiamento presso il Medical Re
search Centre di Londra. Di 
recente ha scritto e pubblicato 
un libro su Solgenitzin. 

Moksimov espulso 
dallo Unione 
degli scrittori 

sovietici 
MOSCA, 8. 

Vladimir Maksimov e stato 
espulso dallTJnione degli scrit
tori dellTJRSS. Ne ha dato 
notizia la c Uteraturnaja Ga-
seta *• che motiva la decisione 
con l'attivita « antisocialista ed 
antisovietlca» di Maksimov. 
che avrebbe, tra 1'altro. con-
cesso alia casa editrlce <Po 
sev», tincallita nell'antlsovte-
tismo e gestita da emigratt 
bianchi, la possibility di pub-
blicare due suoi romanzl, 
/ sette ffioTni della creations 
e La quarantena, lodati dalla 
stampa reazionaiia per il loro 
spirito antisovietico ». 

Maksimov, che ha 41 annl, 
• stato in passato collabora-
lore della rivista letteraria 
« Oktjabr ». 

invltato ad arrendersl. II com
mando comunista era forma-
to da non piu di una trentma 
di uomini. Esso ha occupato 
l'ediflclo prlnclpale senza In-
contrare resistenza e ha in-
stallato cariche esplosive in 
numerosl local! della stazione 
radio ». 

Le forsennate Incurslonl del 
B-52 e dei cacclabombardierl 
non sono valse neanche oggi 
a contrastare le azioni del pa-
triotl. «Le forze dl liberazlo-
ne — riferlsce l'agenzla AKI 
del Fronte unlto — hanno as-
sunto dal 1. agosto 11 con-
trollo della regione dl Srang, 
a 13 chilometri da Kompong 
Speu, distruggendo le posizioni 
dei fantocci e mettendo fuori 
combattimento 486 nemici. II 
glorno successivo, con l'artl-
glieria, hanno martellato Kom
pong Speu Infliggendo pesan-
ti perdite 
Un portavoce deH'ambasciata 
americana ha annunciato che 
un aereo statuni tense ha bom-
bardato oggi per errore. un 
villaggio camboglano. 

U portavoce si e rifiutato 
di fornire precisazioni sulla 
esatta localita e sul numero 
delle vittime, limitandosi a di
re che il villaggio, non Iden-
tificato, si trova sulla strada 
numero uno. 

Un gruppo dl giornalistl oc
cidental! ha ottenuto 11 per-
messo per una breve vislta 
alia base navale collaborazlo-
nista di Neak Luong, sul Me
kong. devastate dal bombar
damento terroristico dei B-52 
del 6 agosto. Essl hanno rife-
rito che un terzo della citta-, 
dina e distrutto e un altro 
terzo gravemente danneggla-
to. Un colonnello di Lon Nol 
ha smentito. sia pure involon-
tariamente, la tesi americana 
secondo la quale il massacro 
sia da attribuire a un solo ae
reo. o Questo scempio * ha 
detto — lo hanno fatto due 
aerei. Se ce ne fosse stato un 
altro saremmo tuttl mortl». 

Circa il numero delle vitti
me, Tunica cifra ufficiale, da
ta 1'assoluta reticenza dei col
laborazionisti — e quella for-
nita dall'ambasciala america
na: 137 morti e 268 feritl. Ma 
secondo alt re font! le vittime 
sarebbero ancora di piu; mol-
te potrebbero essere ancora 
sepolte sotto le macerie di 
Neak Luong, dove — secondo 
quanto riferisce sempre Neeld 
dell\4P — ac'e ancora puzzo 
di morte ». Un vend itore di 
sigarette, awicinato dai glor-
nalisti nella zona del vecchio 
mercato, la piu colpita. ha 
detto: <cAbbiamo portato via 
la maggior parte del cadave-
ri, ma ce ne sono ancora». 
Un merciaio ha slgnificati-
vamente risposto: aAbblamo 
sentito dire che si e trattato 
di un errore e siamo addolo-
rati per 1 morti. Ma siamo 
anche pieni di rabbia» 

Come e perche questa « rab-
bia» accresce 1'ostilita della 
popolazione cambogiana verso 
gli aggressori e verso 1 loro 
servL lasciamolo dire alio 
stesso giornalista americano: 
a I superstiti, bambini con 
gli art! dilaniati. uomini con 
decine di ferite, donne mutila
te, sono ricoverati negli ospe-
dali di Phnom Penh. La rab-
bla per Yerrore ha rafforza-
to ulteriormente il malanimo 
della popolazione, mentre gli 
insorti stanno stringendo sem
pre piu forte la capitale e al-
tre zone. Forze comunlste si 
stanno sempre piu awicinan-
do a Neak Luong e minaccia-
no i convogli fluvial! che por-
tano i riforniment! a Phnom 
Penh». 

L'ambasciata americana ha 
cercato di dare, deH'errore, 
una splegazione che mirereb-. 
be a includerlo nelle proba
bility di un ruschio calcolato 
«I bombardamenti — hanno 
detto alcuni funzionari — ave
vano lo scopo di ripulire (I) 
la nva meridionale del flume 
e l'ambasciata aveva appro-
vato una per una le incurslo
nl del B-52. Ma con 1'avanzata 
del coraunisti c e stato 11 ten-
tativo di portare I'lncurslone 
del B-52 sempre piu icino, 
correndo il rischio. data la 
vlcinanza. di colpi re anche 
la popolazione civile*. 

• • • 
HANOI. 8 

H governo della RDV accu-
sa oggi gli Stati Uniti dl con-
durre una « campagna di ster
minio » nelle zone popolate 
amministrate dal GRUNK in 
Cambogia La nota trasmessa 
da radio Hanoi dice che « que
sti micidiali bombardamentl 
non hanno fermato la severa 
offensiva delle forze di Mbe-
razione cambogiane che strin 
gono d'assedlo Phnom Penh 
e che In alcuni punti sono 
tfunti persino a un chlloma-
tro dalla oeriferta ». Riferen 
dosl al bombardamento di 
Iunedl 11 Nhandan, organo 
del Partito del lavoratori vtet-
namlti. scrive: « n 6 agosto 
bombardier! americani B 52 
hanno colpi to In prossimita 
di Neak Luong. uccldendo o 
ferendo non meno di 450 tra 
civili e militari dl Lon Nol »„ 

• • • 
PARIGI. 8 

Tracotint! rtichlarazioni con-
nesse con la situazione cam
bogiana, sono state rtlasciate 
da Nguyen Luu Vlen. capo 
della delegazione saigonese al 
colloqai tra le parti sudviet-
namlte. «Se I comunistl — 
egll ha detto — si impadro-
niranno del potere a Phnom 
Penh, nol consldereremo que
sto fatto una flagrante viola 
zione degli accord! dl Partgl. 
Se a Phnom Penh vi sara un 
mutamento d! situazione do-
vremo riesamlnare il nostro 
atteggiamento perch* questo 
fatto comprometterebbe rm-
tero equllibrlo delle forze In 
Indocina ». 

BELGRADO — II deposito bagagli della stazione ferroviaria, sventrata dalla esplosione di 
un potente ordigno collocato dai fascist! ustascia. 

A TOKIO 

Rapito un 
ex-candidato 
presidenziale 
sud-coreano 

TOKYO. 8 
La polizia giapponese e alia 

ricerca di un esponente della 
opposizione sudcoreana, Kim 
Dae-Jung. prelevato in un al-
bergo della capitale da cinque 
uomini che parlavano coreano. 
La polizia ha reso noto che Kim, 
il quale ha lasciato la Corea 
del Sud lo scorso anno quando 
e stata proclamata la legge mar-
ziale, e stato prelevato dai cin
que uomini mentre faceva visita 
ad un membro dell'assemblea 
nazionale sudcoreana, Kim 
Kyung-In, Secondo un testimone 
Kim e stato csrcondato dai cin
que uomini in un corridoio del-
l'albergo mentre si apprestava 
a lasciare l'edificio: e stato 
sospinto in un'altra stanza e da 
allora non e piu stato visto. In 
questa stanza, dove vi era un 
forte odore di anestetico, la po
lizia ha trovato un caricatore 
di pistola. La polizia ha dichia-
rato che a quanto sembra i 
rapitori si erano nascosti in due 
stanze prese in affitto al 22.mo 
piano dell'edificio 

Kim. che ha 47 anni. si era 
presentato candidato alle ele-
zioni presidenziali del 1971 con
tro il presidente Park Chung 
Hee otlenendo il 46 per cento 
dei voti. 

Una bomba e stata collocata nel deposito bagagli della stazione 

Attentate ustascia a Belgrado: 
una donna uccisa e sette feriti 

L'ordigno, di notevole potenza, e esploso alle tre di notte - Domato un principio di incendio -1 ter
rorist! si sono probabilmente infiltrati in Jugoslavia approfittando dell'intenso traffico turistico 

Protestavano contro la discriminazione razziale 

Arrestati in Rhodesia 
155 studenti africani 

SALISBURY. 8. 
155 studenti africani so

no stati arrestati nellTJni-
versita della Rhodesia per 
aver manifestato la loro op
posizione al brutale regime dl 
discriminazione razziale in-
staurato nel campus di Sali
sbury. Durante 1 brutali attac-
chi della polizia contro gli 
studenti negri. contro i quail 
sono stati lanciat! i can! poll-
ziotto. cinque studenti sono 
stati feriti. 

La manifestazione degli stu
denti africani e giunta dopo 
una settimana dl viva tensio-
ne allTTniversita di Salisbury 
in seguito all'espulsione di sei 
studenti africani e la sospen-
sione di altri otto che ave
vano protestato contro le pe-
santi discriminazioni razziali 
operate dal ret to re dellTJni-
versita. William Craig. Dopo 
I'occupazione da parte degli 
studenti del Consiglio di am-
ministrazione - dellTTniversita, 
II rettore ha chiesto Tlnter-
vento della polizia, che ha as-
sahto brutalmente gli studen
ti africani inseguendoli fino 

sul prato del campus con 1 
canl polizlotto. 

Gli studenti arrestati sono 
stati trasferiti nel carcere di 
Salisbury. Circa due ore dopo 
l'arresto degli studenti la po
lizia ha anche arrestato Wit
ness Mengwende, il principale 
leader deH'organizzazione stu-
dentesca, che era uno dei set 
contro cui era stata decisa 
l'espulsione. Mengwende non 
aveva partecipato alia mani
festazione studentesca, ed e 
stato prelevato nella sua abi-
tazione. ~ 

La protesta degli studenti 
africani ha trovato un signi
ficative consenso tra un grup
po di docenti universitari. che 
hanno inviato al rettore del
lTTniversita una lettera di pro-
testa. deplorando il brutale in-
tervento della polizia aU'inter-
no del campus. Nella lettera 
vengono anche rivolte aspre 
accuse alio stesso Craig per 
le gravi discriminazioni da 
lui attuate nei confront! de
gli studenti e per il ripetuto 
rifluto di soddisfare le loro 
legit time rivendlcazionl. 

BELGRADO. 8 
Attentato terroristico questa 

notte verso le tre (le' quattro 
ora italiana) alia stazione fer
roviaria della capitale jugosta-
va: un ordigno di notevole po
tenza e esploso nel deposito 
bagagli. una donna e rimasta uc
cisa e sette persone sono rima-
ste ferite. Subito dopo l'esplo-
sione si e sviluppato un prin
cipio di incendio che e stato 
domato dai vigili del fuoco e 
dai ferrovieri prontamente ac-
corsi. La donna rimasta ucci
sa era l'inserviente addetta al 
deposito che si trovava in ser-
vizio al momento della esplosio
ne. I feriti non sono in gravi 
condizioni: sono stati colpiti 
tutti da frammenti di vetro 

La polizia ha subito aperto 
una inchiesta per stabilire le 
cause e le responsabilita del-
1'esplosione. Le fonti - ufficiali 
jugoslave mantengono il massi-
mo riserbo. tuttavia il giudice 
incaricato dell'inchiesta. Mar-
kovic. ha comunicato che. in 
base ai primi risuitati dell'inda-
gine e agli elementi raccolti da-
gli artificieri. lo scoppio e sta
to c certamente causato da quan-
titativi di esplosivo messi ad 
arte nei local! adibiti a deposi
to bagagli, per fini terroristici >. 
Ben pochi dubbi (anche se le 
autorita non si sono ancora pro-
nunciate) rimangono anche sol-
la paternita dell'attentato: fa-
scisti ustascia infiltratisi in Ju
goslavia nei giomi seorsi appro
fittando dell'intenso traffico turi
stico che rende piu difncoltosi 
i controllt alle frontiere. La sta

zione centrale di Belgrado e 
gia stata oggetto un'altra vol
ta. tre anni fa. di un attentato 
dinamitardo da parte dei fasci-
sti ustascia. Una bomba venne 
allora fatta esplodere alia sta
zione ed un'altra in un cinema 
belgradese causando alcuni mor
ti e un centinaio di feriti. Le 
indagini condotte allora permise-
ro di assicurare alia giustizia 
alcuni esponenti di una organiz-
zazione estremistica ustascia 
che aveva le sue basi in Austria. 
in Germania. in Svezia e anche 
in Australia e Canada. Uno de
gli arrestati, un giovane poco 
piu che ventenne. Miljenko 
Hrkac. confessd nella fase 
istruttoria del processo di es
sere stato 1'autore materiale 
sia dell'attentato alia stazione 
che di quello nel cinema. Hrkac 
venne condannato a morte. ma 
al momento dell'esecuzione egli 
ritrattd e la condanna venne 
sospesa. Attualmente egli si 
trova nel carcere di Sremska 
Mitrovica dove sconta un'altra 
condanna a venti anni per ap-
partenenza a gruppi terroristici 
ustascia e dove e in attesa di 
un nuovo processo per t due at
tentat! terroristici. Le larghe 
responsabilita di organizzazione. 
di reclutamento. di propaganda 
e di addestramento di cui go-
devano (o di cui ancora godo-
no) i fascist! ustascia e i grup
pi nationalist! croati in alcuni 
paesi europei. in America e in 
Australia, hanno provocato nei 
mesi seorsi ripetute e secche 
proteste da parte del governo 
federate jugoslavo. 

Severe analisi sovietica di alcuni orientamenti della alleanza atlantica 

La NATO vuol tornare alia guerra fredda 
Circoli dirigenfi della organizzaiione continuano ad ispirarsi alia corsa agli armamenti, alia loffa contro la coc-
sistenza pacifka e la disfemione e alia propaganda anticomunisfa • Denunce di« Stella Rossa » e della « Pravda » 

Dalla nostra redazioM 
MOSCA. 8 

Cosa sta accadendo in seno 
alia Nato? A cosa mirano I 
circoli dingentl del blocco 
atlanttco? Vogliono tornare al 
tempi della guerra fredda 
lanciando calunrue e attacchl 
contro 11 campo socialista? 
Vogliono opporsi al processo 
di distensione sovietico-ame-
ricano? 

Questi alcuni degli lnquie-
tanti tnterrogativi che gli os-
servaiori moscovitt si stanno 
ponendo in questi giornl, ba-
sandosi sulle dichiarazionl del 
maggiori esponenti atlantici 
e su una aerie di articoU ap
parel sulle pubblicazioni del-
1'aUeanza. L'opinione piu ri-
corrente qui a Mosca e che 
1 circoli militarist! stiano ten-
tando dl ostecolare con tuttl 
1 mezzi il miglloramento dei 
rapport! che si e Iniziato tra 
stati a d I verso slstema sociale. 

Le prove — scrlvono 1 glor-

nali — non mancano Basta 
seguire la rivista della Nato 
dove (come riferisce su Stel
la Rossa il colonnello Arzuma-
nov) si afferma a tutte lettere 
che «la distensione non ha 
prospettive reali nel mondo 
moderno». E* chtaro che 1'af 
fermazione non e casuaie es-
sendo la rivista un organo uf
ficiale, soggetto quindi a uno 
stretto control lo. Ma 1'attac-
co alia politica di distensione 
non e tsolato. La rivista pro-
segue infatti • calunntando • 
lUnlone Sovietica e sottoli-
neando «l'assurdita della po
litica tntrapresa in Europa da 
molt! etati che hanno avvlato 
rapport! nuovi con 11 campo 
socialista ». 

L'lmpresslone che si rlcava 
dalla lettura del comment! e 
degli articoli diffusi dalla Na
to — rilevano 1 giomall so
vietici — e che I circoli atlan-
tlcl non accettano la realta 
odierna e resplngono anche gli 
accord! ragglunU da Unione | 

Sovietica e Stati Unit! sulla 
limitazione degli armamenti 
strategic! Tutto cid non pud 
che preoccupare seriamente 
quantt hanno a cuore le sort! 
della pace e della distensione. 

Si vede chtaramente — pro-
seguono gli osservatorl — che 
gli ispiratori degli articoli an-
ticoesistenziali «espnmono 
posizioni che sono in netto 
contrasto con quelle di coloro 
che vedono nei document! fir-
mat! a Mosca e a Washington 
dei punti di partenza per 11 
miglioramento del clima In-
ternazionale ». 

Da parte sovietica — come 
fa Stella Rossa — si insiste 
quindi nel denunciare il pe-
rlcolo e si sottolinea che la 
Nato « vuole la corsa agli ar
mament!». I giomall, inoltre, 
fanno notare che i gruppi dl-
rigentl della Nato sono sem
pre ancoratt alia logora pro
paganda antlcomunista e an-
Uaovletlca per gluatiflcare gU 

interventt negli affari intern! 
di vari paesi. 

Anche la Pravda — in una 
analisi dedicata alia situazio
ne del blocco atlantico — ri-
badisce i pericoh insiti nel-
I'attivita portata avanti da 
determinati gruppi e sottoli
nea poi che «il disgelo in Eu
ropa si potra ottenere non con 
11 rafforzamento della macchi-
na bellica della Nato, ma con 
lo svlluppo della cooperazio-
ne tra i popoli europei». 

II giornale rileva comunque 
che anche negli Usa e in Eu
ropa vi sono forze che non si 
preoccupano dell' influenza 
che hanno egli ultras della 
Nato* nella politica europea 
e conclude ribadendo la vali
dity di una lotta sempre piu 
forte contro i militarist!, nel 
quadro dl una coUaborazione 
pan-europea tra tutti gli stati 
amanti della pace e del pro-
gresso. 

Carlo Benedetti 

(Dalla prima pagina) 
dicazlonl sindacall e del resto 
1 settori pubbllcl non hanno 
potuto lmmettere somma alcu-
na sul mercato non avendo 
rlcevuto materialmente mi-
glloramentl economic! di al-
cun tipo. Anche le categorie 
che lianno concluso accordl 
da alcuni mesi, ne dovranno 
aspettare altrl ancora per rea-
lizzare una qualslasi difesa 
del potere d'acquisto del sa-
larl. Non e quindi in questa 
direzione che s! esprime o si 
esprimera la protesta della 
classe operaia e degli altri la
voratori, bensl contro ogni 
tentativo di speculazlone, la 
cui volonta restauratrice e 
conservatrlce e alia radice 
vera della attuale situazione 
economica. 

«La Pederazione quindi, 
in piena armonia e coeren-
za con le declsloni di glu-
gno conferma la linea po
litica contrattuale per il 
pubblico impiego In quella 
sede decisa, cosl come ribadl-
sce la volonta e disponibillta 
a fare avanzare un discorso 
dl Intervento globale sul pro
blemi di rlordinamento delle 
aziende e delle amminlstrazio-
nl pubbllche a tuttl 1 llvelll. 
di razinnallzzazione delle pro
cedure, dl effettivo decentra-
mento delle responsabilita ed 
in tale logica ripropone in ter
mini razionali Pinsoluto pro-
blema della dlrigenza statale 
ad ogni livello. Tale disponibi
llta va Intesa come sempre a 
realizzare nel suo complesso 
una struttura pubbllca e sta
tale capace dl gestire le ri-
forme social! per gli oblettlvi 
prioritarl della piena occupa-
zlone e del Mezzogiorno. La 
Federazione Inoltre. una volta 
ottenuto 11 pleno rispetto de
gli accordl sottoscrlttl e dl 
quelli in corso, e pronta a 
considerare positlvamente tut-
te le proposte capaci di con-
tenere le accelerazioni della 
spinta Inflazionistica in corso. 

«A tale fine non corrispon-
de ad awlso della Pederazio
ne CGIL CISL UIL, la pro-
posta dl unlflcazlone dei prov-
vedlmenti legislativl relativi 
agli accordl sottoscrlttl e da 
sottosorivere, perchfi a pre-
sclndere dalle tenslonl lnevi-
tablll che per ulterlorl rltardi 
verrebbero provocate in set-
tori di lavoro assal indletro 
rispetto al momento dl rinno
vo del propri contrattl e as
sal scarsamente protettl da 
un congegno dl "scala mobi
le " assolutamente inadegua-
to, porterebbe le categorie a 
tentare di attestarsi tutte al 
tetto conqulstato da ognuna 
su specifiche materie, frutto 
invece della speclflcita del la
voro del vari settori. 

«Inoltre si tomerebbe alle 
decorrenae contemporanee del 
contrattl con la conseguenza 
di immettere nello stesso mo
mento sul mercato potenziali 
economicl enorml, derlvantl 
dal rinnovl contrattuali dl cir
ca due mlllonl di lavoratori; 
pertanto al beneflcio contln-
gente di un possiblie rinvlo, 
si contrapporrebbero dannl 
gravi e rlcorrentl nel brevis-
simo futuro. 

« E' per queste raglonl prin
cipal! e per altre che la Fe
derazione CGHJ-CISL-UIL ha 
ritenuto dl non poter acco-
gliere l'invito del ministro del 
Tesoro. 

«Occorrera invece porre par-
tlcolare cura al contlnul ten-
tativi di evasione dalla onni-
comprenslvita dei trattamentl 
del dirlgenti, alia volonta di 
prevaricare le disposizioni 
sulla indisponibilita dei po
st! In organico dei dirigenti 
usclti dalle amministrazlonl 
per effetto deU'esodo, sulla 
estensione dei provvedimenti 
per la dingenza ad altre ca
tegorie. II livello delle retri-
buzioni dl questo tlpo di per-
sonale infatti prevede per ogni 
movimento esborsi di miliardi 
concentrati in poche unita gia 
in possesso di buone disponibi-
lita fjnanziarie e cio potrebbe 
provocare danni che certamen

te non saranno provocatl inve
ce dal tentativo dei sindacati 
di allineare le retribuzioni ml-
nlme degli statali a quelle de
gli altri lavoratori, incidendo 
sul reddltl cosl bassi che dif-
ficilmente potranno destinare 
eventuah miglioramentl a spe-

1 se non essenziali. 
«La Federazione CGIL, 

CISL e UIL, nel rlconfermare 
ancora una volta la propria 
volonta dl perseguire linee dl 

Sustizia e dl equlta retribu
te per tutti 1 lavoratori e la 

sua decisione dl difenderle 
contro chiunque ed In ogni 
momento invita il Governo, le 
forze politlche e parlamentari 
come fece gia nei mesi orsono 
a resistere — come non e stato 
fatto del tutto fino ad oggi — 
alle pressionl cllentelari, dl 
gruppo, dl ceto, di potere dl 
ogni tipo che vanno rlemergen-
do ogni glorno dl piu nel ten
tativo di compromettere gli 
obiettlvi di rlpresa economica 
e di rilancio sociale che lo 
impegno e la serieta dei la
voratori garantlsce al Governo 
di poter conseguire ». 

M0NOP0LI - Al ministero 
della Riforma burocratica si e 
svolfo ieri un incontro per la 
vortenza dei Monopoli di Sta
to. 

ASSEGNI — La Federazione 
CGIL. CISL. UIL ha chiesto un 
incontro al ministro del Lavo
ro per la revoca del decreto 
che riduce dal 15% al 12.5% il 
contributo per gli assegni fami-
liari con un minore introito di 
230 miliardi di lire all'anno. 
Questa riduzione contrasta con 
l'impegno di unidcare ed au-
mentare gli assegni familiari. 
I sindacati chiedono che il con
tributo assegni venga modifl-
cato in ben altro senso. cioe 
abolendo 1'esonero parziale gc-
duto dalle grandi imprese e da 
alcuni settori. i quali pagano 
sopra un salario nettamente in-
feriore a quello reale avvan-
taggiandosi ingiustamente nei 
confronti delle piccolo imprese. 

Sortita della destra dc 
(Dalla prima pagina) 

tato unanimemente a favore 
del sostegno al governo di 
centro sinistra. Su tali con
clusion! ha parlato ieri a Sa
lerno il segretario della DC 
Fanfani, il quale ha insistito 
sulla coerenza politica del suo 
partito nel dar vita alia nuo-
va coalizione, ha elogiato il 
governo per 1 primi provve
dimenti adottati e gli ha as-
sicurato la continuazione del-
Tappoggio del partito. Fan
fani ha definite l'unita della 
DC come una a inestimabile 
garanzia per il migliorameri' 
to della situazione generate »; 
sara quindi interessante ve-
dere come reagira alia rui-
nacciosa sortita dei nostalgi-
ci dello scelblsmo. 

In una Intervista al Corrie-
re della sera, 11 presidente del 
Consiglio afferma tra 1'altro 
che anon si pud volere una 
politica di sviluppo altamen-
te razionale, programmata. e 
cedere poi a spese incongruen-
« » . Ma l'inlziatlva legislatl-
va del Parlamento. ha aggiun
to Rumor, ttpub essere in 
molti casi preziosa. quando 
individui obiettivi che il go
verno non ha visto D. 

MANCINI In m dicnlara. 
zione rilasciata all'Bspresso. 
il compagno socialista Giaco-
mo Mancini, a proposito del-
l'atteggiamento della sua cor
rente nei confronti del go

verno. afferma che esso «sa
ra responsabile e la nostra 
posizione ispirata alia fidu-
cia con riserva». «Not spe-
riamo — egli ha aggiunto — 
per il bene del Paese e del 
partito, che la fiducia possa 
aumentare e la seconda sem
pre piu diminuire ». 

Mancini dicnlara quindi che 
il compito del PSI e di «eser-
citare una contmua spinta nel
la direzione piu avanzatan, 
per impedire che prevalga, 
anche nel nuovo centro sini
stra, come in passato, la ten-
denza rappresentata dai grup
pi moderati. a Ma le difficol-
ta non si superano — egll 
dice — accettando I'imposta-
zione di chi dice che il Paese 
si trova sull'orlo del collasso.-
Purtroppo questa impostazio-
ne da ultima spiaggia, che la 
base del partito rifiuta, il 
vertice I'ha in certo qual mo-
do avallatav. 

Affermato che a nell'eletto-
rato meridionale di destra, 
formato in gran parte di ceti 
medi poveri, e'e un aspetto 
di contestazione alia DC che 
il PSJ deve saper sfruttaren, 
Mancini. secondo la verslone 
deH'2?spresso, avrebbe soste-
nuto la necessita di affranca-
re il suo partito dal «com
plesso » della a irreversibiltta 
democristiana, della DC cioe 
come elemento fisso, eterno, 
insostituibile della situazio
ne », ricordando che altri fe-

nomeni, ritenutl lrreversiblli, 
come l'adenauerismo in Ger
mania occidentale e U golli-
smo in Francia, sono stati 
sgretolati. Evidentemente qui 
si affronta una tematica che 
avrebbe blsogno dl consldera-
zioni e riflessioni, che non 
possono trovar posto nel ter
mini sommarii di una breve 
dichiarazione giornalistica. 

Sempre secondo VEspresso, 
Mancini avrebbe anche dl-
chiarato che «nel preceden-
te governo di centro sinistra 
il PSI si 6 praticamente dis-
sanguato, dopo Vesplosione 
della rivolta di Reggio Ca
labria, per non aver potuto 
fare Vopposizione al gover
nor}, e die «se dovesse ripe-
tersi qualcosa del genere, la 
opposizione questa volta non 
la lascio piu fare a Ciccio 
Franco, la faccio ion. Anche 
se si intende bene il senso 
della dichiarazione, e eviden-
te che pure qui la necessaria 
brevita non ha forse consen-
tito di rilevare che un'oppo-
sizione operaia democratica 
e stata sempre presente nel 
Mezzogiorno, pur in situazio-
ni difficili, e che non si trat-
ta dawero di porsi quasi in 
concorrenza con 1 caporioni 
dl moti eversivi, ma di con-
durre la lotta in modo da fa
re avanzare le rivendlcazionl 
delle popolazioni meridional! 
e nello stesso tempo di toglie-
re spazio alle manovre fa
scists 

Cile: sventato un complotto 
(Dalla prima pagina) 

to il paese. Di fronte agli 
ultimi e piu gravi atti terro
ristici, tra cui I'esplosione av-
venuta - nella mattinata dl 
ieri che ha distrutto un oleo-
dotto provocando un incendio 
di un raggio di 150 metri con 
fiamme che arrivavano ad 
una altezza dl 50 metri e che 
hanno lasciato undid conta-
dini feriti, il govemo e pas
sato a misure dl estrema e 
necessaria severita, E' stato 
impartito l'ordine di detenzio-
ne contro 11 dirigente della 
associazione dei proprietari di 
camion Leon Vilarin e contro 
altri dirigenti dei trasportato-
ri per inf razione alia legge di 
sicurezza interna dello stato. 
Vilarin e fuggitivo e non e 
stato finora trovato dalla po
lizia. E* stato pero arrestato 
il presidente della associazio
ne dei proprietari di societa 
di trasporti, della quale fa 
parte anche quella di Vilarin. 

Nuove polemiche si regi-
strano per 1'uccisione dell'o-
peraio Manuel Bustamante 
della fabbrica tessile Austral 
di Punta Arenas ad opera dei 
reparti militari che eseguivano 
una perquisizione; il fatto ha 
provocato una serie di reazio-
ni in ambient! politic! e mi
litari. Tra queste una quere
la del comandante dell'eser-
cito generate Prats contro il 
deputato socialista Palestro e 
la decisione di questo stesso 
comandante di ricorrere al
ia legge di sicurezza interna 
dello stato in relazione a di-
chiarazioni fatte dalla segre-
teria del MIR (Movimento 
di estrema sinistra). •• 

II deputato Mario Palestro, 
presidente del gruppo socia
lista, aveva attaccato con du-
rczza il generate Manuel Tor
res De La Cruz, comandante 
della quinta divisions dello 
esercito con stanza in Punta 
Arenas, dennendolo «un sa-
trapo che disgraztatamente 
ostenta il grado di generate 
e che quando rivestl la ca-
rica dl prefetto non rispar-
mid nessun tipo di vessazio-
ne contro la gente umile del
ta zona austrate. A quanto 
sembra ora vuole trasformar-
si in una sorta di Cesare sen
za corona ma con grado di 
generale». Inoltre Palestro 
definiva la perquisizione in 
cerca di supposti nascondigli 
di arm! come «una azione 
indebita sospetta ed esorbi-
tante I limit! della legge de
cisa da determinati elementi 
delle forze annate». 

Anche la direzione del Par
tito socialista era intervenu-
ta condannando te violenze 
commesse nella fabbrica Au
stral ma con tono e argo-
mentazionl diverse sottoli-
neando come, mentre awen-

gono eplsodl del genere dl 
quelli in cui ha trovato la 
morte l'operaio Bustamante, 
bande fasciste uccidono e 
terrorizzano la gente sempli-
ce Indisturbate. Ieri si re-
cavano a Punta Arenas per 
partecipare a! funerall e 
prendere contatto con auto
rita e organizzazioni locali 1 
ministri della giustizia e della 
agricoltura e rappresentanti 
dei partiti comunista, socia
lista e dei sindacati. I funera-
li sono awenuti mentre tut-
ta la provincia scendeva in 
sciopero generale. 

Dal canto suo la segrete-
ria del MIR aveva pubblica-
mente chiesto la destituzio-
ne del generale Torres De La 
Cruz, denunciato l'esistenza 
nelle forze annate di ufficia
li « golpisti x> e «gorilla » e 
indicato vari noml di gene
ral! e alti ufficiali dell'eser-
cito, marina e aviazione, de-
nunciando loro attivita sov-
versive. 

La dichiarazione del co
mandante in capo deU'eserci-
to, generale Prats, il quale 
come si ricordera. fino al 
marzo scorso fu ministro de
gli intern! del govemo Al-
lende, comincia ricordando 
che a in seguito ai condanna-
bili awenimenti del 29 giu-
gno scorso — situazione che 
fu rapidamente control lata 
dallo stesso esercito — ha 
avuto una recrudescenza la 
operazione psicologica desti-
nata a rompere la disciplina 
dell'esercito e distruggere b 
sua coesione, campagna che 
da piu di due anni e con-
dotta dai settori deU'estremi-
smo di destra e dell'estremi-
smo di sinistra con il propo
sito di provocare un possibi
le indebolimento dello stato 
a vantaggio dei loro fini». 
Prats dichiara inoltre: «Ne
gli ultimi giomi a causa del-
lappticazione della legge sul 
controllo delle arm!, la dire
zione nazionale della Centra
le Unica dei Lavoratori (CUT) 
ha espresso ufficialmente a 
questo comandante la piu vi
va preoccupazione per i prov
vedimenti usati nelle opera-
zioni di ricerca di armi. Que
sta protesta — rispettosa e 
responsabile — e stata rice-
vuta dal soUoscritto che im
mediatamente ha reiterato al 
comandanti delle guamigioni 
il piu rigoroso compimento 
delle norme legal! e regola-
mentari, oltre che le istruzio-
ni supplementari che oppor-
tunamente erano state im-
partite ». 

Al contrario, osserva 11 ge
nerale Prats, Palestro e la 
segreteria del MIR hanno 
attaccato in modo offensivo 
le forze militari e «cercato 
di intlmorire e ostacolare 
membri deH'istituzione». A 
proposito delle accuse speci

fiche della segreteria del MIR 
contro quattro alti ufficiali, 
la dichiarazione afferma che 
si ricorrera alia legge sulla 
sicurezza interna dello stato 
«senza che cid pregiudichi 
le indagini interne di rigore ». 

E* stato infine annunciato 
che il presidente della Repub-
blica ha deciso 11 ritiro dl 
due general! dell'aviazione: 
il generale De La Torre, di-
rettore del comando Ioglsti-
co, e 11 generale Pulgar, di-
rettore del personale. 

Olrettore -
ALOO TORTORELLA 

Condirettore 
LUCA MVOUNI 

Oirettora responsabile 
Alessandro Cardulli 
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