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Ancora molti interrogativi 
sul dirottamento 

del «Boeing » libanese 
A pag. 14 ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

In Francia chiesta una 
soluzione negoziata 

per la fabbrica « LIP » 
mmmmmmmm A p a g . 1 3 ' 

Vivaci reazioni polemiche alle prese di posizione di Nixon 

La Cambogia e il caso Watergate 
al centra della crisi politica USA 

I dirigenti di quattro chiese protestanti indignati contro il presidente americano - II segretario 
di Stato alia difesa ribadisce le minacce di una eventuale ripresa dei bombardamenti sulPIndocina 

IERI A ROMA I SOLENNI FUNERALI 

L'estremo saluto 
dei comunisti 

e del popolo romano 
al compagno D'Onofrio 

Una grande folia ha reso omaggio alia salma nella camera arden-
te e ha seguito il corteo - Dirigenti del partito e delle organizzazio-
ni di massa si sono alternati nella guardia d'onore - Terracini ha 
pronunziato I'orazione funebre, presente il compagno Longo 

Nixon sotto il fuoco 

SONO molto piu disposto a 
subire le conseguenze 

di un abbandono della Cam
bogia che quelle di una poli
tica die punti a un _ nuovo 
Vietnam. A parte questo. men-
tre il presidente puo rimpian-
gere la fine di una guerra ar-
bitraria voluta dal potere ese-
cutivo e spesso condotta avan-
ti in segreto, la maggior par
te degli americani sara uni-
ta nel riconoscere che il Con-
gresso si e finalmente mosso 
per ridar vigore alia Costitu-
zione». E' il commento del 
senatore democratico George 
McGovern. avversario di Ni
xon nelle elezioni dell'anno 
scorso, alia dichiarazione con 
cui la Casa Bianca ha-annun-
ciato la fine dei bombardamen
ti sulla Cambogia e ha procla-
mato al tempo stesso di non 
condividere questa decisione 
imposta dal Congresso. Ma es-
sa riassume altresi i motivi 
per cui uno schieramento as-
sai vasto, comprendente anche 
settori che sono lungi dal con
dividere le posizioni del par-
lamentare democratico, respin-
ge l'atteggiamento assunto dal 
presidente su un problema 
d'altra natura, ma in realta 
per molti versi intrecciatp agli 
sviluppi e agli esiti della po
litica indocinese. e cioe sul 
« caso Watergate ». 

Abbiamo gia avuto occasio-
ne di rilevare, da una parte. 
che il grave scandalo che in-
veste Washington ha radici 
profonde. collegate alle tra-
sformazioni che I'America ha 
subito negli ultimi decenni e 
che l'hanno fatta emergere 
dall'ultimo conflitto con il vol-
to e con il ruolo che ha oggi: 
dall'altra. che la guerra d'ln-
docina. con i suoi orrori. i suoi 
disastri e le sue lacerazioni. c 
stata e rimane il principale 
detonatore dello scandalo che 
quella crisi riflette. L'accen-
tramento nelle mani del presi
dente di poteri assai piu vasti 
di quelli previsti dalla Costi-
tuzione risale all'epoca di Roo
sevelt. che vide la mobilitazio-
ne delle risorse del paese per 
la guerra anti-hitleriana e una 
gigantesca espansione del suo 
apparato industriale. Vennero 
poi i! maccartismo e la guer
ra fredda. che accentuarono 
il processo. modificandone al 
tempo stesso il sesno e gli 
obiettivi e assestandn colpi du-
rissimi alle strutture della de-
mocrazia « liberale ». Truman. 
Eisenhower. Kennedy. Johnson 
e ora Nixon si sono mossi in 
questa situazione. rivendican-
do per se il ruolo che i) loro 
predecessore aveva svolto e 
perseguendo un ulteriore am-
pliamento del ruolo egemonico 
della presidenza. 

Significativo e il modo co
me Nixon — ma prima di Iui 
Johnson e gli altri — si c 
mosso alia conquista del soste-
gno dell'elettorato. presentan-
dosi come « Tunico *. il deten-
tore indiscusso di tutti i ri-
medi e di tutte le soluzioni. e 
riscuotendo. 5u questa base. 
consensi senza precedent!, ai 
quali non ha tuttavia corrisDo-
•to aicun reale incremento del-
1'impegno e della partecipazio-
ne politica delle masse. Al 
contra rio. il « disimpegno >. la 
delega dei poteri. sottolineata 
dalle percentuali sempre altis-
sime di astensione. sono conti 
nuati. fino a quando coragciose 
avanguardie non hanno comin-
ciato a contestare I'operato del 
leader, trascinando con loro 
una parte dello schieramento 
al vertice e dando luogo alio 
scontro. 

E l LO stesso Nixon a con-
fermare che proprio que 

ste sono state le tappe del 
processo. quando riconosce nel 
suo discorso radiotelevisivo 
che gli abusi « sono nati dalla 
presunzione. da pane degli in-
teressati. che la loro causa li 
ponesse a I di sopra delle nor 
me che si applicano agli altri 
e che tengono insieme una so 
cieta libera > e quando nota 
che questo atteggiamento « e 
divenuto di moda negli anni 
aaaaanta. quando singoli indi-

vidui e gruppi hanno comin-
ciato ad affermare sempre di 
piu il diritto di prendere la 
legge nelle loro mani. insisten-
do che i loro obiettivi rappre-
sentavano una forma piu alta 
di moralita ». Cio che Nixon 
omette di rilevare e che i cri-
tici gli contestano. e il suo pro
prio ruolo neU'opera di irreg-
gimentazione del paese. nella 
discriminazione, nella preven-
zione e repressione del dissen-
so e nella proliferazione delle 
forme di controllo e di intimi-
dazione illegali. ruolo che ha 
portato le cose ben oltre i li-
miti degli « anni sessanta ». 

D'altra parte, l'intero discor
so del presidente americano. 
mentre lascia senza risposta 
gli interrogativi specifici e. im-
plicitamente, accredita le ac
cuse. rappresenta una riaffer-
mazione di quella concezione 
della presidenza che una parte 
rilevante del Congresso e del
lo schieramento politico conte
stano, in nome della Costitu-
zione. Nixon guarda alle ri-
chieste della commissione che 
indaga su fatti di tale gravita 
da scuotere profondamente 
l'opinione pubblica, come a 
una sorta di complotto ai suoi 
danni. si fa forte della posizio
ne unica che il monopolio della 
politica nazionale gli ha assi-
curato e da queste premesse 
rinnova-il suo ricatto: o avete 
il coraggio di incriminarmi. de-
pormi e trascinarmi in giudi-
zio. con tutte le conseguenze 
che cio comporta per la posi
zione internazionale dell'Ame-
rica. o archiviate il caso. Non 
diversamente. nella dichiara
zione sulla Cambogia. Nixon 
presenta se stesso come il de-
positario della autentica ricet-
ta per la pace e i suoi con-
traddittori come disturbatori 
irresponsabili. ed esige di es-
ser creduto. anche se quella 
ricetta e la stessa che ha pro-
tratto per anni il massacro nel 
Vietnam e che si e dovuto. alia 
fine, metter da parte, per far 
luogo a gesti piu costruttivi. 

NELLE parole del discorso 
radiotelevisivo risuona an

cora una volta quella che e 
stata chiamata « l'arroganza 
del potere». Ma. paradossal 
mente. il discorso stesso appa-
re privo di mordente. L'uomo 
che nello scorso novemb-e vin-
se contro McGovern con un 
margine di quasi diciotto mi-
lioni di voti (il piu alto della 
storia elettorale amerirana^ e 
con una percentuale del 60.7 
(di poco inferiore al « trionfa-
le » 61.1 per cento di Johnson) 
invoca quei risultati per infir-
mare gli argomenti dei suoi 
avversari e sembra non sappia 
spieearsi come da quel succes-
so abbia potuto scivolare. sul 
piano inclinatn degli scandali. 
verso un calo vertiginoso di 
popolarita. Eppure. proprio il 
precedente di Johnson avreb-
be dovuto farlo avvertito. 

Rispetto al suo predecessore. 
Nixon puo certo vantare il 
merito di aver awiato in po
litica internazionale una revi-
sione che ha avuto ripercussio-
ni importanti nelle relazioni 
con l'URSS e con la Cina e 
che ha consentito la firma de
gli accordi di pace per il Viet
nam. Ma da piu parti si criti-
cano il modo come a cio si e 
arrivati e le contraddizioni che 
hanno vrziato il processo. c 
soprattutto si respinge l'idea 
che da cio derivi al presidente 
una sorta di «super-immuni-
ta >. tale da consolidare il suo 
ruolo di « padre della patria ». 
interprete ambivalente di una 
unita nazionale obbligatoria 
quanto inconsistente. Tanto 
piu netto e questo rifiuto. nel 
momento in cui l'uomo della 
Casa Bianca sembra orienUYo 
nel senso di rinnovare in Cam
bogia gli indirizzi aberranti 
che sono stati tanto a Iungo do
minant! e tuttora sussistono 
nella sua politica vietnamita e 
nel momento in cui le possi
bility di una soluzione pacifi-
ca sembra no delinearsi non 
per suo merito, ma suo mal-
grado. 

Ennio Poliffo 

WASHINGTON. 17 
A due giorni dal discorso di Nixon sul caso Watergate e a 

meno di venliquatlr'ore dalla sua minacciosa dichiarazione sulla 
Cambogia I'America scopre o riscopre con un profondo disorien-
tamento tutti i punti deboli, le meschinita, le falsita del capo 
dell'esecutivo che vede la sua popolarita scendere ancora piu in 
basso mentre e chiaro che coi 
suoi due interventi Nixon ave
va cercato esattamente un ef-
to contrario: lavarsi le mani 
del caso Watergate, addossa-
re al Congresso e alia sua de
cisione di sospendere i bom
bardamenti sulla Cambogia 
una eventuale caduta del re
gime di Lon Nol e quindi ri-
trovare la popolarita e il pre-
stigio dei giorni che lo aveva-
no visto trionfalmente rielet-
to alia presidenza degli Stati 
Uniti. 

Watergate e Phnom Penh 
sono. geograficamente. agli 
antipodi: eppure. avendo cer
cato un doppio colpo ad ef-
fetto, Nixon ha condotto l'opi
nione e gli ambienti politici 
a vedere i due problemi co
me le due facce di una stessa 
medaglia. quella della cattiva 
conduzione degli affari ame
ricani. all'intcrno e all'este-
ro e poiche nel sistema ame
ricano tutto si riconduce al 
capo dell'esecutivo Nixon og
gi si trova al centro di una 
doppia e vivace reazione pole-
mica che accentua i segni 

Incontro 
a Pechino fra 

Pham Van Dong 
e Norodom 

Sihanuk 
• II premier nordviefna-

mita e rientrato ad Ha
noi dopo un Iungo viag-
gio ne! paesi socialist! 
durante i l quale ha avu
to tra I'altro incontri e 
colloqui con i massimi 
dirigenti dell'Unlone So-
vietica e della Cina po-
polare. 

• In una conferenza stam-
pa, I'ambasciafore cam 
bogiano nella capitate 
della RDV ha afferma-
to che la sospensione 
dei bombardamenti USA 
in Cambogia costifuisce 
una importante vittoria 
delle forze patriotliche 
e popolari. L'esponenle 
del Grunk ha sottolinea-
to che gli Stati Uniti si 
sono visti costretti a 
prendere questa decisio
ne sotto la pressione dei 
successi mil i tari parti-
giani e del sostegno del-
I'opinione pubblica in
ternazionale. 

• La « Pravda * rileva che 
la decisione del Congres
so di porre fine ai bom
bardamenti sigilla la f i 
ne di una awentura 
iniziata piu di tre anni 
fa con i l rovesciamento 
di Sihanuk 
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gia evidenti di crisi della po
litica statunitense. 

Sei persone su dieci tra 
quelle che hanno assistito al 
discorso' televisivo di Nixon 
sullo scandalo Watergate ri-
tengono che il presidente ab
bia tenuto nascosti importan 
ti particolari riguardanti il 
soffocamento dello scandalo 
stesso negando quindi interes-
se e credibility all'intervento 
del presidente. Ed e rilevante 
— secondo il sondaggio di un 
istituto specializzato di Prin
ceton — la cifra del 25% rcla 
tiva a coloro che ritengono 
Nixon colppvole o necessaria 
la sua dimissione. Dal canto 
suo il quotidiano conservato-
re parigino "Le Figaro" rife-
risce, a titolo di sondaggio 
inoppugnabile. che la sera del 
discorso su Watergate decine 
e decine di telespettatori di 
una stazione televisiva prote-
starono violentemente perche 
era stato sospeso un film per 
far posto all'intervento pre* 
sidenziale. 

Particolarmente dura la rea
zione dei dirigenti di quattro 
importanti chiese protestanti" 
che hanno criticato Nixon per 
il paragone, fatto nel suo di
scorso, tra le proteste contro 
la guerra nel Vietnam e le 
manifestazioni a favore dei di-
ritti civili da una parte, l'ef-
frazione del Watergate e gli 
sforzi fatti per soffocarla. dal-
Taltra. 

I quattro pastori — il reve-
rendo Sterling Cary presiden
te del Consiglio nazionale del
le Chiese. il reverendo John 
Hines. presidente della chie-
sa episcopale, William Thom
pson. dirigente dell'Assemblea 
generale della chiesa presbi-
teriana e George Moss, pre
sidente della Chiesa unita di 
Cristo — hanno affermato che 
<r gli uomini e le donne che 
si sono sentiti in dovere di 
protestare contro la guerra e 
il razzismo lo hanno fatto 
apertamente. E' deplorevole 
che il presidente abbia posto 
il non rispetto della legge sul
lo stesso piano della pubblica 
espressione di dolore e di in-
dignazione provocati dalla 
guerra e dall'ingiustizia >. 

Ancora piu dure le reazioni 
al minaccioso intervento di 
Nixon sulla Cambogia. inter
vento ribadito quest'oggi dal 
segretario alia Difesa James 
Schlesinger il quale ha dichia 
rato che Congresso e popolo 
americano apPoggeranno un 
nuovo intervento aereo in lr-
docina se Hanoi sferrasse una 
offensiva militare nel Vietnam 
del sud approfittando della 
c erosione » delle posizioni a-
mericane causata appunto dal
la cessazione dei bombarda
menti sulla Cambogia. 

II senatore Humphrey, a 
proposito della dichiarazione 
presidenziale. secondo cui la 
decisione del Congresso c ha 
ehminato un importante in-

(Segue in ultima pagina) 

15 MILIONI DI AUTO AFFOLLANO IL RIENTRO C o d e inferminabill ai caselli autostradali; tampona-

i-j IIIILIURI ui HUIU HrruuHnu IL nicniRU menti a catena „ r|enfro qua$i tuJ|0 ,n direz!one 
Sud-Nord, vede in quest! giorni fino a domani, almeno 15 milio ni di auto sulle strade. L'eccessiva velocita e i sorpassi azzardati 

-restano I pericoli piu tremendi e causano la maggior parte degl i incidenti mortali. Andava a folle velocita la Porsche che ha 
saltato corsla sull'autosfrada Sestri-Genova: otto morti. Gli unlci due superstiti (madre e figlio) sono in condizioni disperate 
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Dopo I'ultimatum di Allende ai trasportatori 

Cile: comincia ad incrinarsi 
la reslstenza del padronato 

Primi accordi sindacali — Requisiti 2600 automezzi — II governo precisa che le requisizioni han
no solo carattere temporaneo e servono per asslcurare i rifornimenti alia popolazione — Isolati fi-
nora i tentativi di drammatizzare la situazione compiuti dalla destra e dalla Democrazia cristiana 

Dal nostro corrispondente SANTIAGO 17 
La serrata dei proprietari di automezzi ha cominciato ad in crinarsi in' seguito all'azione dei commissar! mil i tari . Alcune 

direzioni provincial! dell'associazione padronale hanno accettato che si proceda alia requisizione degli automezzi e che questi 
tornino alia norma le attivita. La tensione ieri sera aveva raggi unto la sua maggiore acutezza intorno all'ora ufficialmente indi-
cata dal governo quale scadenza deH'ultimatum: le ore 16. Sta mpa e radio d'opposizione si erano sforzate di drammatizzare al 
massimo la situazione. I I partito democristiano si era posto all a testa di questa agitazione politica inviando i suoi parlamentari 

nei luoghi dove si sono concen-

II fascista 
Rognoni 
arreslafo 

a Ginevra 
Era ricercato da mesi in 

seguito al mandato di cat-
tura spiccato contro di Iui 
per concorso nella prepara-
zione dell'attentato al freno 
Torino-Roma e per i l c gio-
vedi nero> di Milano. 

A PAG. 5 

58.000 ha. 
di boschi 
bruciati in 
sette mesi 

Alia fine di luglio i gravi 
danni al patrimonio fore-
stale erano gia superiori a 
quelli registrati neM'intero 
corso del 1f72. All'opera 
degli speculafori si aggiun 
ge la scarsita dei mezzi 
antincendio. A PAG. 4 

Continuano le manovre speculative per il grano e i l riso 

I PREZZI CALANO ALLA PRODUZIONE 
SENZA BENEFICIO PER I CONSUMATORI 

con 

ha 

Le manovre dei grosslsti e 
degli industriali del grano e 
della pasta, gia, ripetutamente 
denunciate dal mo vi men to de
mocratico, dai sindacati, da-
gli enti locali e da numerose 
associazioni di commercianti, 
che puntano all'imboscamen 
to del prodotto per fax satire 
i prezzi, si stanno estendendo 
in maniera palese anche al 
rlso. Ne consegue che mentre 
alia produzione e'e stato un 
crollo pauroso dei prezzi, per 
cui i coltivatori non ne trag-
gono alcuna consistente re-
munerazione, al consumo il 
riso viene venduto a prezzi 
esorbitanti. Anche qui le mag-
glori responsabillta ricadono 
sul grossistl e su carrozzoni 
tipo Ente ri&i, 

Ci6 contraddioe quanto af-
ferma in una intervista ad un 

settimanale H ministro Fer
rari Aggradi, il quale tra le 
altre cose sostiene che «il 
prezzo del riso sta caJando 
fortemente e intend iamo ope-
rare perche ritornl quanto 
prima ai valori normali». 
Nella stessa intervista il mi
nistro dell'AgTicoltura invlta 
a non creare nessun ingiusti-
ficato allarme attorno al pro
blema del reperimento di ge-
neri alimentari e chiede «la 
massima serenita e la fiducia 
nell'azione che il governo sta 
portando avanti». 

D'accordo, la validita di al-
cuni prowedimenti e stata gia 
sottolineata. Tuttavia i pro
blemi sono tutt'altro che rt-
soltl perche ancora non si e 
col pita a fondo la grossa spe-
culazione. 

NOTIZIE A PAG. 4 

I panificatori romani 
decidono di aumentare 
da martedi il prezzo 

del pane non calmierato 
II rincaro giustiflcato con II fatto che i l governo non 
garantisce I'approwigionamento di farina a prezzi 
controllati A PAGINA IS 

trati i camionisti 
veicoli. 

Fortunatamente finora 
prevalso la ragionevclezza e i 
primi cedimenti del fronte pa
dronale sono avvenuti attra-
verso colloqui e firme di ver-
bali di accordo evitando cosi 
ogni ricorso alia forza. Que
sto e il caso delle province 
di Tulca. Conception. Cautin. 
e della citta di Iquique. dove 
l'accordo prevede che si met-
tano in condizioni di essere 
usati e si consegnino alle au-
torita un numero ancora im-
precisato di automezzi a con-
dizione che siano autisti della 
associazione quelli che li gui-
deranno e purche vi sia \igi-
lanza armata. 

In provincia di Santiago le 
forze annate hanno fatto slog-
giare le persone che custodi-
vano i camion nella zona di 
Ponte Alto e hanno preso pos-
sesso del parco macchine- Og
gi si passera alia seconda fa-
se. cioe aH'inventario degli 
automezzi: per ogni autocar-
ro che venga requisito si pro-
cedera a verbalizzare un atto 
di cui si assumera la respon-
sabilita la direzione mdustria 
e commercio del ministero del-
l'economia. Naturalmente le 
requisizioni hanno valore solo 
temporale- In un altro accam-
pamento nelle vicinanze di 
Los Angeles, a sud della ca
pitate, nella perquisizione che 
precede la presa di possesso 
da parte dei militari sono sta
te trovate numerose armi da 
fuoco. 

Complessivamente Pino a 
questa mattina erano stati po-
sti sotto controllo delle auto-
rita 2.600 camion. Secondo il 
presidente delle associazioni 
riunite dei trasportatori vi so
no in tutto il Cile una cin-
quantina di parchi di stazio-
namento nei quali sono rac-
colti circa 28 mila automezzi 

dei 40-50 mila paralizzati. Si 
e cioe ancora alle prime fasi 
della complessa operazdone. 

Altre associazioni padronali 
minacciano azioni di solidarie-
ta se si verificheranno vio-

Guido Vicario 
(Segue in ultima pagina) 

Roma democratica e antifa-
scista — quella Roma di cui 
per molti anni Edo fu tanta 
parte e cosi generoso e com-
battivo interprete — ha dato 
ieri pomeriggio l'estremo, com-
mosso saluto al compagno 
Edoardo D'Onofrio, spento-
si improvvisamente martedi 
scorso. 

Una grande folia di compa-
gni, di lavoratori, di giovani 
ha accompagnato il feretro 
dalla Federazione romana del 
PCI — dov'era stata allestita 
la camera ardente, in cui al 
sono alternati per ore rap-
presentanze e delegazioni co-
muniste, partigiane e antifa-
sciste — al Verano dove, pri
ma che la salma fosse inu-
mata. nella stessa tomba in 
cui sono sepolti i dirigenti 
del Partito scomparsi, tra cui 
il compagno Togliatti, un'ora-
zione funebre e stata pronun-
ziata da Umberto Terracini, 
presente sul palco il Presi
dente del Partito, Luigi Longo. 

Ma a dare la misura del cor-
doglio dei comunisti e dei 
democratici per la scomparsa 
di D'Onofrio non sono stati 
soltanto i solenni funerali. 
Gia dalla prima mattina, ieri, 
folte delegazioni di compagni 
erano cominciate ad affluire 
in Federazione da tutta Ita
lia, ed in particolare dalle re-
gioni e dalle citta (da Pesaro 
a Trieste, dalla Liguria alia 
Toscana, alia Sicilia) in cui 
JEdo contribul alia costruzio-
ne del Paxtito o alia sua rior-
ganizzazione nel dopoguerra. 

C!osi, quando s'e aperta la 
camera ardente, una grande 
folia ha cominciato a sfilare 
davanti alia salma che vi era 
stata composta e al cui fianco 
si awicendavano i picchetti 
d'onore. Hanno cominciato i 
giovani della FGCI; poi e sta
ta la volta dei vecchi compa
gni di lotta di D'Onofrio; e 
poi ancora dei lavoratori ro
mani: i tranvieri, i ferrovieri, 
i postelegrafonici, i metalmec-
canici, gli scaricatori dei Mer-
cati, i compagni della RAI-TV 
e dell'Alitalia, i contadini. 
Quindi le sezioni e le zone 
del Partito, della citta, delle 
borgate, della provincia; la 
Camera del Lavoro; TANPI; 
i garibaldini di Spagna. 

Gli ultimi turni di omaggio 
alia salma di D'Onofrio sono 
stati quelli dei dirigenti del 
Partito, dell'ambasciata della 
Repubblica Popolare di Bulga
ria (il paese natale della com-
pagna di Edo, Nadia), dei fon-
datori del Partito. 

Di li a poco, verso le 18, 
un lunghissimo corteo pun-
teggiato da centinaia di ban-
diere rosse muoveva dalla Fe
derazione verso via Tiburtina. 
II corteo era aperto dai vigili 
del Comune di Roma (che re-
cavano una corona dell'ammi-
nistrazione capitolina, rappre-
sentata ai funerali dall'asses-
sore Maria Muu), seguivano 
le altre corone portate a 
braccia dai compagni, di tutte 
le sezioni romane. 

Dietro il feretro, dopo ! fa-

(Segue a pagina 2) 

A PAGINA 2 L'ORAZIONE 
FUNEBRE DEL COMPA
GNO TERRACINI 

Paola Pigni medaglia d'oro 
alle Universiadi di Mosca 

L'atleta del CUS Torino ha vinto I 1500 metri in 4' • 10". 
Nella finale dei 100 plan! Mennea ha dovuto invece accentm-
tarsi della medaglia di bronze. La vittoria e andata al tovietlce 
Silov. che ha corse la distanza in 10" • 3/10 A PAOINA I t 
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Polemica socialista contro la teoria dei « due tempi» 

Bertoldi a f avore 
> 

di un immediato 
avvio alle rif orme 

II ministro del Lavoro sottolinea I'urgenza della riforma sanitaria e si 
pronuncia per I'aumento dei minimi di pensione — Allarme di Donat 
Cattin per la scarsezza di mezzi finanziari per il Sud — Una intervista 
del compagno onorevole Sandro Pertini, presidente della Camera 

La commossa orazione funebre di Umberto Terracini alle esequie del compagno D'Onofrio 

Diciamo grazie a Edo per cid che fece 
e diede per il riscatto dei lavoratori 

La durissima giovinezza del popolare dirigente comunista - La condanna inflittagli dal Tribunale-giberna - « Egli seppe dimostrare come in una co-
scienza rivoluzionaria si contemperino e si risolvano due sentimenti che si volevano contrapposti: I'amor di patria e l'internazionalismo» - L'iniziativa 
tra i soldati dell'Armir e il processo intentatogli nel dopoguerra - In ciascuno resta una parte ben viva del suo spirito generoso e fraterno 

I teml della situazione eco-
nomlca, con particolare rlferi-
mento alia lotta el carovlta, e 
delle prospettive dell'azlone 
governatlva continuano ad ali-
mentare, anche in questl gior-
ni dl pausa ferragostana, il 
dibattlto politico. 

II compagno socialista Ber
toldi, ministro del Lavoro, ha 
rilasclato su quest! problem! 
una intervista al settimanale 
Tempo illustrate Egli ha af-
fermato tra l'altro che se la 
politica di «blocco delle spe-
se correntin e di «forzata 
ridnzione degli investimenti» 
(politica che anon ha alter-
nativa») dovesse diventare 
«una trappola deflazionistica, 
noi avremmo conseguenze al-
larmanti: il blocco della ri-
presa produttiva, la compres-
stone dei consumi sociali e il 
sacrificio del Mezzogiorno». 

A proposito delle riforme, 
Bertoldi ha dlchiarato che 
«vogliamo fare le cose con 
gradualita, senza compromet-
tere i delicati equilibri in cui 
viviamo ». « Ma la riforma sa
nitaria — egli ha agglunto — 
bisogna farla, perche~ non si 
pub continuare a bruciare ric-
chezze, a sprecare denaro ne-
cessario al processo produtti-
vo. Ci sono poi riforme che 
non costano (liberta civili, 
Rai-Tv, Universith) necessa-
rie per rendere piU produttive 
le strutture e piu civile il no-
stro sistema di vita». 

II ministro del Lavoro ha 
poi parlato dei problem! so
ciali piu urgent!. Sulle pen
sion! al di sotto delle 40 mi
le lire mensili, egli ha sotto-
lineato «la necessita di una 
legge che non si limiti all'au-
mento dei minimi previsti da-
gli accordi di governo, ma si 
proponga di agganciare la pen
sione agli scatti salaiialin. 
« Vi b poi — ha ricordato — 
il problema dell'aumento de
gli assegni familiari che i sin-
dacati pongono e che to con-
divido ». 

Dopo aver rilevato che «fn 
questa fase cosl deticata per 
la vita del paese, le grandi 
con federazioni hanno dimo-
strato forte senso di respon-
sdbilitay>, il compagno Ber
toldi ha affermato che il go
verno non pu6 fallire l'obiet-
tivo di riportare I'aumento 
del costo della vita adall'at-
tuale 20% annuo ai piu tol-
lerabili livelli medi europei 
(8-10% annuo)». Se ci6 non 
accadesse averrebbe compro-
messo drasticamente il pote-
re di acquisto dei salari e de
gli stipendi e i sindacati non 

potrebbero, in questo caso, non 
denunciare la tregua per pun-
tare su una grande azione di 
recupero ». 

Bertoldi ha concluso affer-
mando che « per noi socialisti 
si tratta di avere coscienza 
che la presenza nel governo 
non si giustifica con Vordina-
ria amministrazione, ma con 
un impegno politico, con una 
tensione morale, con uno sfor-
zo quotidiano, tesi non solo 
a superare la congiuntura ma 
a creare le condiztoni per tra-
sformare graduatmente la vi
ta del paese n. 

DONAT CATTIN nnnlMVoal. 
larme per la mancanza di 
mezzi da destinare come in-
centivi industrial! e per il fi-
nanziamento dei a progetti 
special!» e stato Ianciato dal 
ministro per il Mezzogiorno. 
In una intervista al Globo, 
Donat Cattin sostiene inoltre 
che 138 miliardi sono stati sot-
tratti alia Cass?, per contri-
buire al reperimento delle 
somme necessarie per gli 
aumenti agli statali. 

A proposito delle recent! di
scussion! sul V Centro side-
rurgico in provincia di Reg-
gio Calabria, Donat Cattin ha 
dichiarato che l'idea del sotto-
segretario repubblicano Com-
pagna adi fare il raddoppio 
dell'Italsider di Bagnoli inve-
ve di fare Gioia Tauro, & una 
idea che singolarmente si pub 
anche sostenere, ma che in 
questo momento non posso 
prendere in considerazione, 
perchi c'i un preesistente im
pegno di governo, ma non 
certamente un impegno fi-
nanziario, a costruire il cen
tro di Gioia Tauro ». Si tratta 
quindi, secondo il ministro, 
di compiere una verifica, te-
nendo conto di quella grave si
tuazione circa i mezzi finan
ziari, a cui aveva accennato 
all'inlzio. 

PFPTINI 
i LIMIMI j ^ u n a i u n g a inter
vista al Giorno, in cui rievo-
ca soprattutto alcuni episodi 
della lotta antifascista e del
la guerra partlgiana, il com
pagno Pertini. presidente del-

Manifestazioni 
del PCI 

DOMANI 
Siena: Serrt; Ospedaletto 

(Padova): Busetto; Fermi-
gnano (Pesaro): Cappclloni; 
Acri (Cesenza): Conte; Cor 
tona (Arezxo): 01 Paco; Lo-
reto (Pescara): Espoito; 
Nctfuno (Roma): Pasquali; 
Melfi (Poferua): Sclavo; So
rt* (Pesaro): Fabbri; Villa 
Vicentlna (Udine): R. Pa 
ccolat; Spello (Perugia): 
Grlfone; Sonnlno (Latina): 
Mammucarl. 

la Camera, si e Intrattenuto 
anche su alcune vlcende del
la lotta politica dopo la llbe-
razlone. Dopo aver affermato 
che egli non sara mai comu
nista, non accettando tra l'al
tro il centralismo democra-
tico, Pertini ha dichiarato: 
«Come presidente della Ca
mera, vedo come si compor-
tano i comunisti italiani. So
no i piit diligenti. Quando gli 
altri settori sono deserti, io 
vedo il settore comunista com-
patto, Sono quelli che parte-
cipano alle discussioni con piu 
impegno, piu preparazione. 
Cercano di dare un contribu-
to. Oggi come oggi, io vado 
considerando che il partito 
comunista d sul terreno demo
cratic, e sul terreno parla-
mentare. Ha abbandonato quel 
massimalismo infantile del 
191920 che ha tormentato il 
movimento operaio italiano: o 
tutto o niente ». 

Ricordato 11 grande contri
bute dato da! comunistl alia 
lotto antifascista e alia guer
ra di liberazione, Pertini ha 
quindi affermato: v. Sono si-
euro che, se domani la liber
ta fosse in pericolo, i primi a 
scendere in piazza sarebbero 
loro, i comunisti a. II compagno Terracini pronuncia I'orazlone funebre In memoria del compagno D'Onofrio 

Si aprird il 28 agosto ad Avezzano e durera sei giorni 

Torna nella Marsica dopo ventisette anni 
un grande Festival della stampa comunista 

L'importante successo reso possibile anche per I'aiuto fraterno e volontario dei compagni di Roma e delle Federazioni abruz-
zesi - Denso programma di iniziative politiche, cultural!, ricreative e sportive - Significativo appuntamento popolare per il Sud 

Giovani al lavoro per la cosfruzione di uno c stand » del Festival ntarsicano dell't Unita » che 
si aprira II 28 agosto a Avezzano 

Reggio Calabria: secondo attentato in un mese 

Tritolo contro una fabbrica 
Forsennaffa campagna imbastita dagli agrari e dai fascisti con
tro la « Liquichimica » che occupera 750 tra operai e tecnici 

Dal nostro corrispondente 
REGGIO CALABRIA, 17 

Ur. nuovo attentato dinami-
tardo e stato compiuto a Sa
line nei cantieri del costruen-
do stabihmento della • Liqui
chimica Biosintesi» che dovra 
occupare 750 dipendentl, fra 
tecnici ed operai, e produrre 
bioproteine sintetiche su bre-
vetto giapponese. Tre potentl 
cariche di tritolo sono esplo-
se nella notte distniggendo 
una betoniera della ditta «Zii-
no* di Reggio Calabria e dan-
neggiando seriamente un al-
tro automezzo posteggiato ac-
canto alia betoniera. I danni 
superano I 10 milionl dl lire. 

Un'altra carica di dinami-
te, costituita da ben 18 can-
delotti legati ad una mlccla 
a lenta combustlone lunga una 
declna di metrl. non e fortu-
natamente esplosa: I'obiettivo 
erano I grandi contenitori di 
cemento ed aicunl fust! di sol
vent! e di material! inflamma-
bili. 

Si voleva, insomma, ancora 
una volta — e a distanza di 
appena un mese dal la irru-
zione nel cantiere dl due uo-
mini armati di mltra che ave-
vano sequestrato ed Impauri-
to quattro operai della ditta 
• Mariano BattlstU dl Mi la-
no — creare il panico nel can
tiere e dlssuadere ditte, tec
nici e maestranze dal conti
nuare II lavoro. 

In realta, dopo la bandlte-
sca • criminale aggresslone al 

quattro operai, I lavori erano 
stati sospesi da tutte le dit
te per oltre due settimane. E 
si deve proprio alia vigile a-
zione delle popolazioni dl Sa
line , prontamente scese in 
sciopero contro i tentativi di 
imped ire con ogni mezzo la 
costruzione delio stab'IImento 
come all'Intervento delle tre 
organizzaztoni sindacali dei la
voratori se. proprio in quest! 
giorni. erano state superate In-
certezze e difficolta ed il la
voro era ripreso. 

Nel corso di una imponen-

Tropea: scarcerati 

i sei giovani del 

Movimento 

studentesco 
TROPEA, 17. 

I sei giovani del Movimen
to studentesco arrestati do
po gli incident! seguiti alia 
provocazione fascist* degli 
scorsi giorni hanno ottenuto 
oggi la liberta provvlsoria. 
Nello stesso tempo, si ha no-
tizia che 1 carabinieri hanno 
Analmente deciso di denuncia
re per gli stessi fatti sette 
noti picchiatorl fascist!, che 
restano peraltro a plede li
bera 

te manifestazione popolare. i 
diligent! provincial! della 
CGIL, CISL ed UIL avevano 
denunciato chiaramente, qua-
li mandant! del criminale epi-
sodio, gli agrari ed I fasci
sti rimasti completamente iso-
lati nella loro sfrenata cam
pagna « ecologica » tendente, 
in realta, a mantenere inalte-
rato il valore della rendita 
agraria parassitaria e le con-
dizioni di sottosviluppo eco-
nomico. d) arretratezza socia-
le. di sfruttamento. 

Oggi si ripetono gli attenta 
U, con la stessa tecnica, gli 
stessi oblettivt, e la permi-
nente Impunita dl mandant* 
ed esecutori. Per mascherare 
meglio i real! oblettivt. non 
s! b fatto ricorso stavolta a! 
le minacce contro i <«ingoli 
operai ma al tritolo. Non si 
e voluto ripetere rerrore del 
sequestro degli operai ma, 
anche stavolta, I'obiettivo era 
quello di Immobillzzare tutto 
II cantiere dove in atto lavo-
rano circa 200 edilL 

L'estrema sicurezza degli at-
tentatori che hanno colplto, 
a pochi giorni dalla ripresa 
del lavoro per la costruzlo-
ne del moderno compleiso 
chimlco. tradisce compllcita e 
protezioni che non po&sono 
piu essere tollerate perchfe 
contrarie agli Interessi ed al 
le aspirazioni delle popolazio
ni calabresl al lavoro ed alia 
occupasione. 

Enzo Lacaria 

Dal nostro corrispondente 
AVEZZANO, 17. 

Anche la Marsica, zona con-
tadina del Meridione, avra 
quest'anno il suo primo gran
de Festival dell'Unita. LA cit-
tadella che l'ospitera sta sor-
gendo in questi giorni nel 
parco di Piazza Torlonia, ad 
Avezzano, con il lavoro volon
tario di numerosi compagni, 
soprattutto giovani. II Festival 
durera sei giorni, dal 28 ago
sto a! 2 settembre 

Una cosl importante mani
festazione della stampa co
munista, in una zona meri-
dionale, e con le caratteri-
stiche dl grande incontro po
polare incentrato su un'ampia 
tematica politica e su mo
ment! ricreativi, culturali, 
sportivi che abbia la forza 
di colnvolgere non solo i co-
munisti, ma gran parte della 
popolazione, rappresenta un 
grande fatto politico che con-
tribuisce a spingere piu avanti 
la lotta per la democrazia e 
per un diverso sviluppo eco-
nomico nel Mezzogiorno. 

Nella nostra citta, dove la 
Influenza elettorale del PCI 
e debole, occorre tornare in-
dietro di 27 anni per ricordare 
una festa dell'Unita. Anche 
per questo, il Festival marsi-
cano del '73 interrompe una 
tradizione negativa e si met-
te al passo con le esperienze 
piu avanzate vissute dal no
stro Partito nella campagna 
della stampa. 

Dare vita ad un festival del-
YUnita nel Meridione certa
mente richiede maggiori sfor-
zi che altrove, ma con un im
pegno generate di solidarieta 
di tutto il Partito e possibile 
moltiplicare in poco tempo 
queste preziose esperienze po
litiche. E* con questa visione 
che i comunisti della Marsica 
si sono rivolti ai comunisti 
romani chiedendo un aiuto 
concreto per costruire questo 
Festival. I compagni di Roma 
hanno accolto con entusiasmo 
questa richiesta. comprenden-
done !1 valore politico, e sono 
venuti qui numerosi (studen-
ti. professionisti. pittori. dili
gent! politic!, ecc.), anche ri-
nunciando alle ferie. Con lo 
stesso spirito I compagni da 
L'Aqulla. Pescara. ed altre cit
ta dell'Abruzzo hanno comu-
nicato alia Federazione Co
munista Parrivo di loro dele-
gazloni ad Avezzano. 

Questa solidarieta reciproca 
tra comunisti sta diventando 
un dato politico di fondo, che 
certamente dara dei frutti pre-
ziosi, sia in questa occasione, 
che per le nostre lotte future. 

II Villaggio del Festival oc
cupera tutto il parco. ed ospi-
tera oltre 30 stands, che sa-
ranno riempiti dalle mostre 
(dedicate sia ai problemi spe-
cjfici del luogo. sia alia tema
tica politica regionale e na-
zionale), dai prodottl tipici 
abruzzesi e dei paesi so
cialist!. Una grande mostra 
sara dedicata alle lotte del po-
polo marsicano dal 1950 ad 
oggi. Essa raccontera, attra-
verso gigantografie e disegni, 
la storia di questl lavoratori, 
dalla vittoriosa lotta per la 
cacciata di Torlonia dalla ter
ra, fino ad arrivare alle lotte 
della giovane classe operaia 
della it Valentin!» per l'appll-
cazione del contratto dl lavoro 
In atto In questi giorni. 

n Festival, oltre agli stands. 
sara. completato da un risto-
rante, da un ristoro, dal « VII-
laggio del giovani», da un pa-
digllone dell'arte e da un tea-
tro che ospltera buona parte 

degli spettacoli e del dibattiti. 
L'inaugurazione e fissata per 

le ore 17 del 28 agosto. 
Per la parte dedicata all'lnl-

ziativa politica si prevedono 
incontri e dibattiti sul seguen-
ti argomenti: la lotta dei bieti-
coltori del Fucino; l'occupazio-
ne giovanile e lo sviluppo eco-
nomico nella Marsica e nel 
Mezzogiorno; aborto: per una 
maternita libera e consapevo-
le. Si prevede, inoltre, un in
contro tra la classe operaia 
abruzzese e delegazioni delle 
fabbriche romane e della FIAT 
dl Torino. 

Ogni giornata del Festival 
sara dedicata ad un tema spe-
cifico Intorno al quale ruote-
ra tutta 1'attivita. II 29 e'e la 
serata di solidarieta con i po-
poll in lotta contro rimperia-
lismo, alia presenza di rap 
presentanti della Resistenza 
greca, portoghese, braslllana, 
con canti sulle lotte dell'Ame
rica Latina. 

Per la stessa giornata, I gio
vani hanno organizzato un 
concerto di musica pop con 11 
noto complesso il a Banco del 
Mutuo Soccorso ». II 30 serata 
dedicata al folklore meridio-
nale con a I Gataleta» ed 11 
coro e balletto abruzzese di 
Tollo. II 31 recital di poesie e 
canzoni degli attori Bruno Ci-
rino ed Anna Melato; il 1 set
tembre la regista Dacia Marai-
ni presentera un suo spettaco-
lo, scritto appositamente per 
la Marsica, che rievochera la 
storia delle baracche del ter-
remoto del 1915. 

II 2 settembre giornata con-
clusiva con corteo e comizio 
alle ore 18.30; mentre alle ore 
21^0 Edmonda Aldini e Duilio 
Del Prete presenteranno un 
loro spettacolo politico. 

Giovanni Santilli 

Nopoli: 
piu 1.263 

iscritti 
al Partito 

Anche in questi giorni di 
meta agosto mentre procede 
intensamente e con grande 
parted pazlone popolare la 
campagna per la stampa co
munista, vengono segnalati 
nuovi significativi rlsultati nel
lo sviluppo del proselitismo 

Intanto, nel Mezzogiorno al
tre due federazioni si sono 
aggiunte alle numeroslssime 
che ormal hanno superato la 
clfra degli iscritti delio scors-
so anno: sono quelle di Cata
nia e di Foggia. 

Da Modena il Comitate di 
zona del PCI della citta ha 
telegrafato al compagno Ber-
linguer comunicando il supera-
mento sia dell'obbiettivo del
la sottoscrizione per la stam
pa comunista (60 milioni) sia 
della cifra di iscritti (10030 
tesseratl pari al 101H). 

Nella Federazione di Napo-
II. che ha superato I 40.000 
iscritti reallzzando il 106'A con 
6490 nuovi reclutati, sono 97 
le sezloni che hanno superato 
II 100°*. Sempre a Napoli k> 
stesso risultato e stato conse-
guito In 124 fabbriche e luo-
ghl di lavoro con un numero 
complessivo dl tesseratl al 
PCI nei luoghl di lavoro che 
e di 9.738, doe superlore dl 
1^63 Iscritti a quello delio 
acorso anno. 

L'orazione In memoria di 
Edoardo D'Onofrio e stata 
pronunciata dal compagno 
Umberto Terracini. Ne pubbli-
chiamo un amplo resoconto. 
«E' con desolata coster-
nazione — ha esordito 
Terracini rivolto alia fol
ia di compagni e di cit-
tadlni che si era raccolta In
torno al feretro, davanti al 
Verano — che anche a nome 
della Direzione, del CC e del-
la CCC, rivolgo qui, nel cuo-
re di questo borgo di S. Lo
renzo che gli era tanto caro, 
al nostro Edo un suluto senza 
domani nell'ultimo degli In-
numerevoli incontri che ho 
avuto con lui nel corso delle 
nostre lunghe vite accomunate 
da una scelta lontana e mai 
ripudiata, quella dell'ideale so
cialista. 

«Particolarmente crudele 
nella sua subitaneita e stata la 
sua dipartita che comunque 
ci avrebbe tutti profonda-
mente feriti, tanto era l'af-
fetto che nutrivamo per lui 
e profonda la stima per la sua 
personalita umana e civile, 
ricca gia di doti innate e poi 
sempre piu arricchita da quel
le acquisite e conquistate nel 
corso della sua milizia rivolu
zionaria. 

«Perch6 Edoardo D'Onofrio — 
ha aggiunto Terracini — era 
nato da famlglia popolana e 
cioe, per l tempi suoi, pove-
ra; e il lavoro manuale era 
stato subito per lui dura leg
ge dl vita la dove egli avreb
be avuto invece brama inten-
sa di studio e di sapere. Ma 
proprio quella vita sua fan-
ciulla, condotta faticando nel-
le botteghe artigiane delle qua-
11 era allora disseminata tut
ta la citta, gli insegnb i primi 
rudiment! della maggiore 
scienza, quella dei rapporti 
sociali, sulla quale avrebbe poi 
fondata la sua presa di co
scienza ed ediflcata la sua cul-
tura feconda e creatrice. Ope
raio meccanico durante la set-
tlmana, egli dedlca Infatti le 
giornate domenicali e festive, 
come volontario, ad una pic-
cola tipografia dove si stam-
pano dei giornaletti sociali
st! come 11 "Seme" — tito-
lo fatidico se si pensa qua
il frutti generosi le sue ele-
mentari parole di propagan
da maturarono poi rapidamen-
te nella mente e neH'animo del 
giovinetto lavoratore che vi 
prodigava le sue poche ore de-
stinate al riposo. 

(cCosl — ha ricordato anco
ra il compagno Terracini, — al
io scoppio della prima guer
ra mondlale Edoardo D'Ono
frio, gia iscritto alia Federa
zione Giovanile Socialista, e 
preparato alia prova e non 
esita a schierarsi sul fronte 
della pace, contro l'interventi-
smo mussoliniano e regio, pa-
gando il suo primo scotto di 
sacrificio all'ideale con una 
condanna Inflittagli dai Tri-
bunali-gibenia, come nel cau-
stico linguaggio popolare del-
l'epoca si chiamavano i Tri-
bunali militari. E da questo 
primo significativo capitolo 
la sua vita correra lungo i de-
cenni, per oltre mezzo seco-
lo, fino a ieri, in lineare con-
seguenzialita attraverso a vl
cende che hanno spesso del 
romanzesco, del drammatico, 
senza ch'egli mai flettesse. 

a Cosl, con uguale passione 
— ha proseguito 1'oratore —, 
Edo oppugnd il fascismo no-
strano sfidandone la violenza 
sanguinaria e il regime op-
pressivo e persecutorio, cib 
che gli valse da parte del Tri
bunate Speciale una condan
na a 12 anni di reclusione; e 
si reco in Spagna arruolando-
si nelle Brigate Internaziona-
li contro il franchismo fellone 
e usurpatore; e contribui du
rante la seconda guerra mon-
diale alia difesa contro Tag-
gressione hitleriana allTJnione 
Sovietica dove lo aveva col-
to lo scoppio delle ostilita. 

< E f u qui ch'egli seppe di
mostrare come in un'intera 
coscienza rivoluzionaria fra 
di loro si contemperino e ri
solvano, sublimandosi su di 
un piu alto piano di moralita, 
due sentimenti e due doveri 
che la torbida mentalita de-
formatrice di ogni valore del
io spirito aveva sempre fra 
di loro contrapposto in una 
reciproca negazione. Dico 
l'amore dl patria e la solida
rieta con tutte le vittime del
la prepotenza brutale; dico 
la fraternita per I soldati ita
liani gettati delitruosamente 
dal fascismo alio sbaraglio 
dell'Armir. e la solidarieta con 
i popoli sovietici in lotta con
tro ragsjressione »-

A questo punto Terracini 
ha ricordato come restino a 
documsntazione insuperata del
la squisita sensibilita nazionale 
e civile con cui Edo seppe 
rispondere allora aU'imperati-
vo socialista e della sua co
scienza, I suoi scritti sul gior
nate « "Alba ». destinato ap-
punto dai comunisti italiani 
emigrati politici In URSS ai 
soldati e ufficiali italiani co-
mandati a fiancheggiare te 
annate hitleriane. E come Io 
restino, a vergogna di coloro 
che ne imposero la celebra-
zione, I fascicoli del processo 
lgnobilmente Intentato con
tro D'Onofrio per questa sua 
meritoria a z i o n e , ultima 
delle fatiche che la giu-
stizia Intraprese per intimldi-
re e umiliare questo fiero fi-
glio del proletariato al quale 
intanto I cittadini, I lavora
tori romani delegavano Inve
ce Inlnterrottamente, per av-
vicendarsi di assemblee (la 
Consulta, la Costltuente, la 
Camera del deputati) la pro-

{>iia rappresentanza, e al qua-
e 11 Parlarnento voile tribute-

re l'onore dl nomlnarlo vice-
presidente. 

«S1 — ha proseguito Ter
racini commosso —, su uno 
dei massimi scannl di Monte-
citorio hai seduto tu, compa
gno carissimo perduto, dando 
mano ancora con maturata 
saggezza a sostanziare quella 
democrazia repubblicana per 
edificare la quale avevl vesti-
to panni di recluso, e tessuto 
clandestinamente reti cospira-
tive. e varcato perigliosamen-
te le frontiere, e affrontato in 
campo aperto le battaglie, e 
patito freddo e fame. SI, su 
uno dei massimi scanni dl le-
gislatore; ma anche negli or-
gani dirigenti del tuo Partito, 
il PCI, il Centro estero al 
tempo della clandestinita, il 
CC, la CCC,. 

«Quale vita esemplare fu la 
sua, cittadini e compagni! Se 
rievocarla significa per noi 
riconsacrarci ancora e sempre 
all'opera cui Edoardo D'Ono
frio ha prodigato interamente 
la sua, narrarla ai giovani co
me no! faremo varra ad lllu-
minarne lo spirito, a forgiar-
ne la coscienza, a educarne il 
senso morale fuori di tante 
intricate sottigliezze teorico-
Ideologiche che spesso ad al-
tro non servono che a giusti-
ficare la rinunzia all'azione. 
Non gia che Edoardo D'Ono
frio abbia schivato il trava-
glio del meditato riesame del 
propri convinclmentl, della 
riprova delle Idee al metro de
gli awenimenti, della solu-
zione dei problemi nuovi in-
sorgenti dal permanente mu-
tarsi della realta. 

«E noi lo rlcordiamo buon 
schermldore nei dibattiti con-
gressuall e nelle conversazio
ni in breve cerchia amlchevo-
te, sostenltore delle sue re-
sponsabili, argomentate opl-
nloni. Ma non derogava pe
rt, ne avrebbe permesso che 
altri derogasse mai da quel 
principi che, balenatigll in 
giovanisslma eta, lo ressero e 
guidarorio infallibilmente fi
no a ieri, quando d'un tratto 
reclinando il capo prese com-
miato, forse senza accorgese-
ne, dal mondo fatto migliore 
anche col suo sacrificio, da 
noi, suoi compagni affeziona-
tl di fede e dl azione, e dal 
suoi familiari. A questi, pro-
strati dal dolore, stringiamc-
ci attorno nel momento del 
funebre commiato perchd av-
vertano e sapplano che in cia
scuno di noi e'e e potranno 
trovare una porziuncola viva 
del suo spirito generoso e 
fraterno. 

«E a lui, a Edo. a Edoardo 
D'Onofrio, salutandolo a no
me della Direzione, del CC e 
della CCC del PCI, diciamo 
grazie — ha concluso Terra
cini — per cib che fece e 
diede alia grande comune im-
presa del riscatto dell'umanl-
ta verso la giustizia, la li
berta e la pace; del riscatto 
dell'Italia dall'arretratezza so-
ciale, politica e culturale ver
so una nuova sorte, ascen-
dente e progressiva, sotto la 
bandiera del socialismo. Gra
zie. Edo carissimo. Grazie e 
addio ». 

I funerali di D'Onofrio 
(Dalla prima pagina) 

millari, 1 dirigenti del Partito: 
per la Direzione i compagni 
Giorgio Amendola, Cossutta, 
Galluzzi, Novella, Petroselli, 
Terracini, Valori e Vecchietti; 
e inoltre I compagni Cappel-
loni, Donini, Modlca, Ferrara, 
Anna Maria Ciai, Giglia Te-
desco, D'Alessio, Pochetti, Ce-
saroni, Gallo, Schiapparelli, 
Ossola, Massola, Grlfone, 
Mammucari, Vetere, Scla
vo, Galll, te segreterie del
la Federazione romana rap-
presentata dai compagni Ra-
parelli, Franca Prisco, Quat-
trucci, Falomi, del Comitato 
regionale rappresentato dal 
segretario Paolo Clofi e dal 
compagno Ranalli, i segre-
tari delle altre Federazioni 
della regione; una delegazio-
ne dell'« Unita» guidata dal 
compagno Pavolini, rappresen-
tanti diplomatici. Tra questl 
l'ambasciatore della RDT, 
Klaus Gysi e l'addetto cultura
le deU'ambasciata delTURSS, 
Naumov. Seguiva un'immensa 
folia dl compagni, di giovani 
soprattutto. 

II corteo s'e snodato len-
tamente, dapprima sfilando 
sotto la sede dell'aUnlta» (qui 
il feretro e stato salutato dai 
giornalisti, dai tipografi, da 
tutti gli addetti al giornate 
del Partito), poi raggiungen-
do Porta Tiburtina, e da qui 
il piazzale del Verano dove era 
ad attenderlo un'altra folia 
di compagni. Con il compagno 
Longo, erano altri dirigenti del 
Partito tra cui il compagno 
Girolamo Li Causi. 

Qui il corteo ha sostato ra-
dunandosl intorno ad un pic
colo palco da dove ha preso 
la parola il compagno Um
berto Terracini per l'orazione 
funebre. Al termine. la salma 
e stata accompagnata all'estre-
ma dimora dal familiari e dai 
dirigenti del Partito. 

Continuano intanto ad af-
fluire centinaia di messaggi di 

cordoglio di organizzazioni, di 
personalita, di singoli compa
gni e di antifascisti. 

Nell'esprimere il suo profon-
do cordoglio, il Presidente 
della Camera, Sandro Pertini, 
ricorda «i vincoli di amicizia 
e di reciproca stima » con Edo, 
«valoroso combattente anti
fascista e strenuo difensore 
dei diritti della classe ope
raia*. Anche il Presidente del 
Senato, Giovanni Spagnolli, ha 
espresso alia famiglla D'Ono
frio sentimenti di profondo 
cordoglio. 

Altri messaggi sono stati 
inviati dal segretario del PSI, 
compagno Francesco De Marti-
no; dal primo Vice presiden
te deH'Assemblea Popolare 
Bulgara, Tarabanov; dal 
compagno Terenzi, della CCC. 
Alia Direzione del Partito ha 
rivolto un messaggio anche 
il Movimento Studentesco Ro
mano per sottolineare che la 
vita e l'opera del compagno 
D'Onofrio «rimarranno di 
esempio per tutto il movimen
to popolare e soprattutto per 
I giovani e gli studenti che si 
affacciano oggi con tutto il 
loro entusiasmo alia vita po
litica ». 

Un felegramma 

del Comitato 

Centrale del PCUS 
II Comitato Centrale del 

PCUS ha inviato al Comi
tato Centrale del PCI e ai 
familiari di Edoardo D'Ono
frio un telegramma nel qua
le esprime te condoglianze per 
il compagno scomparso «uno 
dei fondatori del PCI, emi-
nente personalita del movi
mento comunista italiano e 
internazionale, amico della 
URSSs. 

Interrogazione del PCI alia Camera 

Imposta di soggiorno: 
si parla di aumenti 

Preoccupazioni sulla rivfera romapola per una 
notizia diffusa dal giomale degli albergatori 

RIMINI, 17 
In seguito alia notizia. appar-

sa sul periodico degli alberga
tori di Riccione e che ha susci-
tato grande preoccupazione fra 
gli operatori turistici ed i lavo
ratori della Riviera, secondo 
cui sarebbe alio studio la pro-
posta deH'aumento dal 200 al 
600 per cento della misura at-
tuale della imposta di soggiorno. 
il compagno on. Vaniero Accre-
man. ha rivolto una interroga
zione al ministro del turismo 
per conoscere se essa corri-
sponda a verita e, in caso affer-
mativo. se il governo non ri-
tenga «che il prowedimento a-
vrebbe ripercussioni sfavorevc-
lissime sul nostro turismo, in-
terno ed estero*. 

L'imposta di soggiorno — rile-
va I'interrogazione — andrebbe 
invece abolita. dato che «non 
corrisponde a nessuna ragione 
logicamente e costituzionalmente 
apprezzabile (la Costituzione af-
ferma infatti che ciascuno ha 
il diritto di circolare e soggior-
nare liberamcnte in qualsiasi 
parte del territorio nazionale), 
mentre sarebbe abbastanza age-
vole il reperimento in altro mo-
do dei mezzi per finanziare la 
•tUvita degli enti turistici». 

Sequestrato 
una nave per 
inquinamento 

TRIESTE, 17. 
La motocistema «Diane», 

battente bandiera liberiana, e 
stata posta sotto sequestro, 
per ordine della magistratura 
triestina, per aver inquinato 
te acque di Muggia. Dalla 
nave, che era in fase di scari-
co al pontile del terminal 
dell'oleodotto Trieste - Ingol-
stadt - Vienna, e fuoriuscito 
olio greggio. Sul posto sono 
intervenuti i mezzi della ca-
pitaneria di porto di Trie
ste che hanno proweduto a 
ripulire il tratto di mare. 

La nave — si e appreso — 
sara autorizzata a ripartire 
dopo il pagamento di una cau-
zione vincolata, che sara sta-
billta dal pretore di Trieste, 
dott. Mauro Losaplo. II co> 
mandante della motocistema, 
Luigi Caflero, dovra compari-
re in un secondo tempo da
vanti alia magistratura DOT 0 
processo. 
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Tre studi sull'istruzione 

Scuola 
e sviluppo 
L'espansionc della (Ionian-

da di istruziono e l'efl'etto 
socialo macroscopicamente 
piu rilevante dell'incremen-
to del reddito. Lo sviluppo 
industriale, particolarmente 
dinamico in Italia nel pe-
riodo 1955-1905, ha determi
nate la tendenza, sempre 
piu accentuata, a riccrcaro 
impicghi della forza-lavoro 
meno alienanti, se non pro-
prio piu gratificanti, attra-
verso una dcstinazione del 
surplus dello retribuzioni di-
versa dai consumi tradizio-
nali. Di qui la esplosione 
dell'istruzione, la cui do-
manda (a livello sia di scuo
la media superiore sia di 
universita) e stata piii ele-
vata dello stesso sviluppo 
del reddito pro-eapite. 

La crescita della spesa 
pubblica per la scuola deri-
vata da tale spinta, ha rag-
giunto un tasso d'incremen 
to assai superioro che nel 
passato (come ha dimostra-
to Enrico Luzzatti in un 
saggio sul trend del fenome-
no nel periodo 1862-19G5, 
pubblicato negli «Annali 
della Fondazione Luigi Ei-
naudi», vol. IV). Una delle 
conseguenze 6 stata anche 
quella di alimentaro quel-
l'« ipotesi illuministica » che 
scorgo neH'istruzione un ae-
celeratore privilegiato del-
l'evoluziono economica e so
ciale del capitalismo. Quan-
te di queste speranze siano 
cadute, travolte dal falli-
mento della politica econo
mica verso la scuola della 
classe dirigente, e un pro-
blema non tanto di accerta-
mento quanto di scelta del
le fonti. Inclemente e do-
cumentato e l'inventario che 
ne tracciava l'anno scorso il 
quindicinale del CENSIS: 
divaricazione tra lo svilup
po quantitativo e la qualita 
dell'istruzione rispetto alle 
esigenze professionali e ci-
vili della societa; scarti tra 
I'aumento del numero degli 
anni pro-capite di istruzione 
e l'elevazione delle capacita 
professionali in relazione al
le necessita dello sviluppo; 
incapacity del potere politi
co di riformare le istituzioni 
educative con la forza e la 
tempestivita indispensabili 
in questa fase di rapida evo-
luzione; discriminazione di 
classe permanente per quan-
to si riferisce alia riuscita 
scolastica degli studenti pro-
venienti da strati social! u«-
versi, ecc. 

Al fallimento nel raggiun-
gere questi obiettivi, si so-
no aggiunti altri problemi. 
II principale consiste nello 
squilibrio — diventato ormai 
strutturale — tra il flusso 
annuale di diplomat! e lau-
rcati e la possibilita di as-
sorbimento del mercato del 
lavoro (soprattutto delle 
donne). I fenomeni conna-
turati a qudsta disfunzione, 
ormai strutturale, sono il di-
sadattamento alie mansioni 
lavorative offerte ai posses
sor! di un titolo di studio 
superiore (con conseguenle 
gonfiamento del settore ter-
ziario); l'obsolescenza dei 
contenuti culturali e della 
profess ionals acquisiti in 
una scuola ancora fondata 
su una ideologia individua-
listica e meritocratica; la 

competitivita corporativa nel-
le richieste di miglioramen-
to della qualita del lavoro 
dipendente tra chi, con lo 
stesso livello di scolarita e 
di qualificazione, dalla ri-
strettezza delle possibilita di 
impiego e stato costrelto a 
ricoprire ruoli esecutivi o 
direttivi (almeno sul piano 
formale); la struttura anco
ra fortemente gerarchizzata, 
la parcellizzazionc e ripeti-
tivita del lavoro. 

In altri termini, la scuola 
e diventata la fonte di di-
storsioni e di squilibri che 
sc, dal lato degli investimen
ti pubblici, sono funzionali 
alia politica dell'occupazio-
nc( area di parcheggio per 
i giovani e congelamento 
del surplus di laureati ne!-
linsegnamento), non sono 
episodi di una congiuntura 
«difficile», ma (come ri-
conosceva la fonte prima ci-
tata) chiamano < direttamen-
te in causa l'attiiale siste-
ma di stratificazione sociale 
« di divisione del lavoro ». 

La rivoluzione 
industriale 

Come ha awert i to Carlo 
Maria Cipolla in un recente 
studio (Istruzione c svilup
po. II drclino dell'analfabc-
tismo nel mondo occidenta
ls Utet, Torino), i paesi piu 
istniiti furono anche quelli 
che per primi importarono 
la rivoluzione industriale, 
perche « un'istruzionc diffu
sa significava non solo una 
offerta elastica di lavoratori 
istruiti, ma anche una con-
cezione piu razionalc della 
vita c quindi un atteggia-
mento piu ricettivo rispetto 
alle innova7ioni da parte 
della popolazione » (p. 99). 

La scarsita del surplus di-
sponibilo dopo il soddisfaci-
mento dei piu elementari bi-
sogni della societa (alloggio, 
nutrizione, vestiario) rose 
prcssoche impossible ai la
voratori dcU'economia agri-
cola pre-industriale. l'acces-

so all'alfabetizzazione. Quan-
do questa arte (che signifi
cava soltanto saper leggere 
o scrivere) cesso di essere 
esclusivo monopolio di eli
tes, cioe intorno al 1750, e-
rano trascorsi quasi seimila 
anni dalla comparsa della 
scrittura, ma piu del novan-
ta per cento della popolazio-
no mondiale continuava a 
ignorarrie l'esistenza e l'uso. 

Cipolla non va oltre l'esa-
nie e la misurazione, abba-
stanza cauta, dello sviluppo 
dell'analfabetismo nell'Occi-
dente, nientre Enrico Luz
zatti, nel saggio prima cita
to, ne studia la portata e le 
iniplicazioni in Italia in un 
periodo in cui sono in corso 
processi di inurbamento e 
di sviluppo commerciale, ai 
quali l'uso dello scrivere e 
inevitabilmente connesso. La 
conclusiono dell'ampia e ac-
curata indagine e che l'an-
damento delle spese puhbli-
che per l'istruzione sia sta
to determinato da una va-
lutaziono di natura economi
ca strettamente legata al 
mercato del lavoro. 

Uanalisi 
economica 

Un confronto sempre piu 
serrato su questi problemi 
s'e andato sviluppando, sin 
dalla fine., degli anni '50, tra 
gli studiosi di economia. II 
dibattito e la letteratura si 
sono intensificati e specializ-
zati a un punto tale da dare 
vita ad una vera e propria 
disciplina: 1'analisi economi
ca dell'istruzione. I filoni di 
ricerca sono principalmente 
due: a) il calcolo delle di
sparity retributive tra per-
sone piu o meno istruite du
rante 1'eta lavorativa media 
(o piu tecnicamente, 1'ana
lisi del tasso di rendimento 
dell'istruzione dal quale di-
pende la scelta tra investi-
menti in capitale matenale 
o in capitale « umano »), b) 
gli squilibri tra domanda e 
ofTerta di personale qualifi-
cato nel corso del processo 
di sviluppo (di qui gli studi 
di pianificazione scolastica 
per contemperare i «biso-
gni dell'economia » in diplo-
mati e laureati con la di-
sponibilita degli stessi). Tut
te le implicazioni che ne de-
rivano, da un punto di vista 
rigorosamente teorico, sono 
al centro di un recente con
tribute di Alberto Quadrio 
Curzio (Investimenti in i-
struzione e sviluppo econo-
viico. II Mulino, Bologna, 
PP. 204). 

Nei confronti dell'« econo
mia dell'istruzione » l'econo-
mista bolognese prende le 
distanze, poiche ritiene che 
i contributi forniti dalla let
teratura che ad essa si rifa 
finiscono, nella pratica, per 
dimenticare che la istruzione 
non solo e capace di pro-
durre del c capitale umano », 
ma e anche un « bene fina
le ». Per questa via il suo 
discorso si riannoda a quel-
lo di Cipolla del quale con-
divide la preoccupazione che 
le « valutazioni grettamente 

economiche sugli investimen
ti in istruzione (siano) un 
elemento che copre proble
mi piu vasti delle societa 
industrialmente avanzate o-
ve si tendono ad insegnare 
sempre piu delle tecniche 
che forse contribuiscono al-
1'alienazione invece che con-
trastarla >. Pertanto, deter-
minare la quota ottimale de
gli investimenti da destina-
re alia scuola per massimiz-
zare la crescita nel tempo 
del sistema economico e 
qualcosa di piu di una raf-
flnata (e, nel caso del sag
gio di Quadrio Curzio, mol-
to formalizzata) esercitazio-
nc accademica, in quanto 
concerne scelte di politica 
e,conomica di importanza 
strategica. Lo e soprattutto 
in Italia, dove 'secondo i 
dati prescntati di recente 
da Giuseppe Chiarante c da 
Paolo Sylos Labini) ancora 
nel 1970 il 10,bc'c della for
za-lavoro possedeva solo il 
titolo di licenza elementare 
e dove, contemporaneamen-
te, si registrano fenomeni 
preoccupanti di disoccupa-
zione di personale qualifi-
cato. 

Per vie diverse i discorsi 
di Cipolla, Luzzatti e Qua
drio Curzio finiscono per 
convergcre ponendosi un 
problema di carattere etico, 
rclativo cioe alia capacila 
dell'uomo di * seguir virtu-
tc » oltre rhc « conoscenza », 
nella consapevolezza, come 
scrive Quadrio Curzio, che 
* i destini delle societa in-
dustrializzatc sono legati an
che al fatto che ci si occupi 
non solo di abilita tecniche. 
ma anche di valori ». Stori-
camente questa dimensionc 
e risultata essere indifferen-
te per il capitalismo. Quan-
do ne ha tenuto conto, ha 
avuto il significato di un 
puro schcrmo ideologico per 
mascherare con un astratto 
o formalmente appassionato 
richiamo ai valori dcH'uomo 
in se la realta deH'anomia 
c della disumanizzazione con
seguente alia politica di va-
lorizzazionc del capitale. 

Salvatore Sechi 

LA RIFORMA GIUDIZIARIA A CUBA 

PERCHE'LA GIUSTIZIA SIA RAPIDA 
I criteri che hanno guidato la elaborazione del nuovo codice di procedura penale - Si vuole che la stragrande maggioranza delle 
cause si risolvano entro 30 o 45 giorni dal verificarsi del reato - Le garanzie del cittadino - L'abolizione del processo istruttorio 
Scompare anche la figura dell'avvocato privato in base al principio che la difesa deve essere un servizio sociale accessibile a tutti 

Dal nostro corrispondente 

L'AVANA, agosto 
II compagno Bias Roca, 

presidente della commissione 
studi giuridici del partito, il-
lustrando all'assise nazionale 
dei procuratori della repub-
blica i criteri che hanno gui
dato la elaborazione del nuo
vo Codice di Procedura Pena
le, ha affermato che ci si e 
preoccupati di definire chia-
ramente tre aspetti fondamen-
tali. 

« Primo: fissare tutte le ga
ranzie, sia per gli imputati. 
sia per la societa, necessarie 
alio svolgimento del proces
so penale perche le sentenze, 
assolutorie o di condanna, ri-
sultino giuste in accordo con 
i principi socialist! e, pertan
to. efficaci ed educative. 

« Secondo: concentrare le in-
dagini e il giudizio in modo 
che il procedimento si abbre-
vi senza ridurre nessuna del
le garanzie e si possa portare 
a conclusione nei tempi con-
sentiti dall'entita e dalla com-
plessita dei fatti che l'hanno 
originato. E' stata nostra aspi-
razione far si che con le nuo-
ve norme procedurali e la 
nuova organizzazione giudi-
ziaria~, la stragrande maggio
ranza delle cause penali si ri
solvano nei 30 o 45 giorni 
successivi al verificarsi del fat
to delittuoso e che. in ogni 
caso, il tempo massimo fra 
l'inizio delle indagini e la 
sentenza del tribunale non su-
peri mai i sei mesi. 

« Terzo: semplificare le pra-
tiche per la presentazione dei 
ricorsi — considerati nel lo-
ro reale significato di stru-
menti per rettificare qualsia-
si possibile errore nelle con
clusion! di giudizio — in mo
do che il loro esame e la sen
tenza non siano impediti con 
pretesti puramente formali, 
facendo attenzione nello stes
so tempo a che non possa-
no essere utilizzati per bloc-
care il processo o per osta-
colare la ricerca e la compro-
vazione della verita ». 

In effetti uno degli aspetti 
caratterizzanti del nuovo Co-
dice di Procedura Penale e 
proprio la preoccupazione di 
ridurre al massimo i tempi 
per arrivare alia formulazio-
ne della sentenza. Si parte 
cioe dalla considerazione che 
quanto meno tempo passa 
dal reato all'inizio del pro
cesso, tanto maggiore e la 
possibilita di ricostruire con 
veridicita. realismo e obietti-
vita i fatti, in modo da oF-
frire maggiori garanzie per 
una sentenza giusta ed ade-
guata. Un processo celebrato 
a distanza di molto tempo 
dal fatto delittuoso presenta 

spesso lacune e vuoti che non 
favoriscono l'obiettivita del 
giudizio. I testi possono aver 
dimenticato dettagli impor-
tanti e, a volte, essere stati 
influenzati sia pure involon-
tariamente, da altre versioni 
dei fatti, si da rendere una 
testimonianza che anziche fa-
cilitare complica la ricerca 
della verita e la possibilita 
di ' un giudizio equo. 

Ma soprattutto l'esigenza 
dei tempi brevi e dettata dal
la volonta di impedire die 
imputati che in giudizio ri-
sultino innocenti abbiano a 
soffrire troppo lunghi e in-
giusti periodi di detenzione 
preventiva che nessuno, per 
dirla con Bias Roca, «potra 
risarcire loro ». ' 

Con il proposito di realiz-
zare questi obiettivi si sono 
fissate tutta una serie di nor
me che dovrebbero snellire al 
massimo il procedimento ed 
impedire l'accumularsi di cau
se insolute che. come insegna 
anche l'esperienza italiana, fi
niscono con il tempo per pa-
ralizzare la maccliina della 
giustizia. La misura di mag-
gior rilievo contemplata dal
la legge di istituzione del nuo
vo sistema giudiziario e re-
golata dal Codice di Procedu
ra Penale e l'abolizione del 
processo istruttorio e la con
seguente soppressione della 
sezione istruttoria e della fi
gura del giudice istruttore. 

Una « ruota 
f renante » 

Contemporaneamente si e 
proceduto ad una rivalutazio-
ne della figura del Procura-
tore della Repubblica che ces-
sera di essere solo l'accusa-
toro pubblico per essere an
che e soprattutto il tutore 
della legalita socialista, il ga-
rante del rispetto della liber-
ta, della dignita e dei diritti 
del singolo. come della col-
lettivita. II processo istrut
torio che i cubani hanno de-
finito la «quinta ruota fre-
nante del carro della giusti
zia », in generale. indipenden-
temente dai meriti e dalla so-
lerzia del giudice istruttore, 
finiva con il ripetere indagi
ni, interrogatori, sopralluo-
ghi gia effettuati dalla poli-
z.'a. raddoppiando, come mi-
nimo, i tempi della fase pre-
processuale e. dice Bias Ro
ca. mettendo insieme « un ec-
cesso di carte non indispen
sabili ». 

La abolizione del giudi
ce istruttore puo in qualche 
maniera diminuire le garan
zie del cittadino sospetto reo? 
Assolutamente no, risponde 

il legislatore cubano. Le in
dagini, le testimonianze, la 
raccolta di prove, ecc. sono 
affidate al dipartimento tecni-
co di investigazione della po-
lizia ma con la assistenza di-
retta, fin ciaH'iiiizio, del Pro
cura tor della Repubblica e 
sotto il diretto controllo del 
tribunale che, per casi parti
colarmente complessi, puo an
che nominare un giudice i-
struttore perche affianchi il 
Procuratore o perche diriga 
lo svolgimento ex novo di tut
te le indagini. 

La legge istitutiva del nuo
vo sistema giudiziario stabili-
sce che i procuratori, tutti 
di nomina, rimangono in cari-
ca fino ad un massimo di 
sette anni. salvo riconferma, 
e possono essere revocati e 
sostituili in qualsiasi momen-
to. II procuratore generale 
della Repubblica, nominato 
dal Capo dello Stato, e i pro

curatori provinciali rimango
no in carica sette anni. Tut
ti gli altri per un j>eriodo 
di cinque. Fin dall'inizio, co
me dicevamo, il procuratore 
deve assistere la polizia nel
le indagini, dare le opportu
ne indicazioni, richiedere le 

necessarie perizie, ecc. In pra
tica anche se la facolta non 
gli e esplicitamente ricono-
sciuta dal codice, dirige tutta 
la fase preparatoria del pro
cesso e nel dibattimento in 
trihunale sosterra la pubbli
ca accusa. Anche il procura
tore, come i giudici professio
nali o popolari • die siano, 
puo essere ricusato sia in fa
se preparatoria sia in fase 
processuale su richiesta moti-
vata deirimputato che la cor-
te e incaricata di accogliere 
o respingere. 

Ci si potra chiedere a que-
sto punto quali sono, con-
cretamente, le garanzie di cui 

puo disporre il cittadino coin-
volto in un fatto delittuoso. 
Innan/.itutto vi d da rileva-
re clie qualsiasi fermo opera-
to dalla polizia, con o sen
za ordine del procuratore, de
ve essere notificato non oltre 
le 24 ore al tribunale giuri-
sdizionalmente competente, il 
quale entro le 58 ore succes
sive dovra riunirsi per decide-
re sulla base delle prove for-
nite se il fermato. assistito 
sempre dal difensore. dovra 
essere dichiarato in airesto, 
messo in liberta condiziona-
ta (dietro cauzione o garan-
zia offerta dai compagni di 
lavoro), agli arresti domicilia-
n, o se potra di nuovo di-
sporre della liberta senza re-
strizione alcuna. Inoltre in 
nessun caso, eccetto natural-
mente quelli in cui la gravi-
ta del reato comporta obbli-
gatoriamente l'arresto. un cit

tadino potra essere incarcera-
to fino a quando la senten
za del tribunale non sara pas-
sata in giudicato. 

La revisione 
delle sentenze 

' Anche per i ricorsi, come 
abbiamo gia riferito. si e te-
so a snellire al massimo la 
procedura e a ridurre i tem
pi di riesame al minimo in-
dispensabile (1'obiettivo al 
quale si punta e di 30 gior
ni dalla prima sentenza). II 
nuovo Codice di Procedura 
Penale ammette un solo ri-
corso al tribunale di grado 
immediatamente superiore. 
Nel caso di condanna alia pe-
na di morte applicabile solo 
per motivi eccezionali e per 
delitti estremamente « effera-

A trent'anni da un episodio decisivo della seconda guerra mondiale 

Estate del 1943. Le truppe sovietiche del Fronte della steppa av o nella direzione Oriol-Kursk 

' / LA BATTAGLIA DEL SALIENTE DI KURSK 
Nell'intento di riprendere I'iniziativa dopo la disfatta di Stalingrado i nazisti impiegarono nell'« operazione Cittadella » una 
forza d'urto imponente, ma i sovietici replicarono con una strategia di difesa preventiva che scompagino Tattacco nemico 

Uno scontro di 1100 carri armati — Trenta divisioni tedesche furono sgominate, 3500 aerei abbattuti 

A trent'anni dalla batta-
glia di Kursk, un episodio 
decisivo della seconda 
guerra mondiale, pubbli-
chiamo l'articolo che il ge
nerale Pavel Batov ha 
scritto per 1'agenzia Novo-
sti. Batov prese parte alia 
battaglia come comandan-
te della Sessantacinquesi-
ma armata sovietica. 

L'accanita battaglia svoltasi 
nella zona di Kursk, Oriol e 
Belgorod durb esattamente 
cinquantacinque giorni. 

Gli avvenimenti di cui parlo 
erano stati preceduti da due 
anni di guerra. Sotto i colpi 
delle truppe sovietiche, nella 
battaglia di Mosca (dicembre 
1911), crollb I'illusione di Hi
tler di poter condurre una 
guerra-lampo. A Stalingrado 
(settembre 1942/ebbraio 1943) 
le divisioni tedesche subirono j 
una micidiale disfatta. Comin-
cib cost la cacciata degli in- ' 
vasori nazisti dal lerritorio so-
vietico. 

Passate al contrattacco dopo 
Vimpresa di Stalingrado, le 
truppe sovietiche si diressero 
verso occidente, percorrendo 
quasi per intern il fronte so-
vietico-tedesco e nella prima-
vera del 1943 ta situazione si 
stabilizzb per un certo periodo 
di tempo. Allora Kursk si tro-
vava nelle nostre mani, men-
tre Oriol a nord e Belgorod 
e Charkov a sud in quelle 
dei tedeschi. Al termine delle 
battaglic precedenti, le truppe 
sovietiche erano riuscite ad 
incunearsi nella difesa del ne
mico, formando il cosiddetlo 
« saliente di Kursk ». 

In questa zona il nemico 
comincib a raccogliere le sue 
forze per muovere all'attacco. 
L'operazione messa a punto 
dal comando nazista era stata 
convenzionalmente chiamata 
c Cittadella » e prevedeva Vas-
sestamento di due colpi simul-
tanei contro Kursk da parte 
di due possenti formazioni co-
razzate provenienti una dalla 
piazza d'armi di Oriol, da 
nord, e I'altra da Belgorod, 
da sud. 

Approfittando della mancan-
za di un secondo fronte in 
Occidente, la Germania di Hi
tler continuava intanto a te-

nerc il grosso delle sue forze 
armate nella zona in cui ave-
va luogo lo scontro con 
I'URSS. Nell'estate del 1943 
nell'Unione Sovietica e'erano 
un numero molto maggiore di 
divisioni tedesche che nel 1941, 
quando la Germania sferrb il 
suo attacco al paese. Nel sa
liente di Kursk i nazisti mi-
sero in campo una potente 
forza d'urto. Essi riponevano 
parecchie speranze nelle loro 
nuove macchine da guerra, 
specialmente nei carri armati 
« Tigre », nei semoventi « Fer
dinand » e nei nuovi aerei da 
combattimento. Come testimo-
nia lo storico tedesco occiden-
tale Zentner, a Kursk furono 
concentrati tutti i mezzi « che 
Vmdustria tedesca e dell'Eu-
ropa mobilitata era capace di 
produrre ». / generali tedeschi 
dichiararono che nella prima-
vera-estate del 1913 avrebbero 
n strappalo I'iniziativa ai So
viet e dimostrato la polenza 
delle truppe tedesche ». 

/ nazisti avevano le loro 
buone ragioni per rilasciare 
simili dichiarazioni. poiche sul 
fronte sovietico-tedesco gia da 
due anni si svolgeva in so-
stanza quasi un corpo a corpo 
tra due eserciti, mentre gli 
alienti occidentali deWURSS 
— Vlnghilterra e gli Stati Uni-
ti — in pratica non contra-
stavano in nessun posto i te
deschi, non conducevano delle 
fostanziali operazioni belliche 
e si limitavano soltanto a par-
lare dell'apertura del secondo 
fronte in Europa. E intanto 
sotto Kursk, preparandosi d 
compiere l'operazione «t Citta
della », il nemico aveva con-
centrato un enorme raggrup-
pamento di cinquanta divisio
ni scelte. 

I comandanti tedeschi ave
vano anche un'altra carta nel
le loro mani, restate. Essi 
in fatti qiustificavano i loro 
insuccessi precedenti con la 
rioidila dell'inverno russo. il 
a generale Gelort, e speravano 
molto nell'estate del 1943. 

Del piano «Cittadella* ven
ue a conoscenza il comando 
sovietico, che decise di orga-
nizzare una difesa preventiva 
radicalmente diversa da quel
la adottata nelle battaglie di-
fensive di Mosca e sul Volga. 

Allora I'esercito sovietico era 
costretto alia difesa e si pre-
figgeva il mantenimento di 
determinate posizioni, fino a 
quando non fosse riuscito ad 
accumulare le riserve strate-
giche. A Kursk, invece, fin 
dall'inizio si schierb su una 
linea difensiva un raggruppa-
mento di truppe sovietiche, 
capace di condurre operazioni 
offensive a vasto raggio. II 
comando sovietico decise di 
offrire al nemico la possibdita 
di scatenare I'attacco, alio 
scopo di spezzare i suoi rag-
gruppamenti strategici e poi 
assestare un colpo dal quale 
non si sarebbe ripreso. 

Una valanga 
di fuoco 

Dalla meld di aprilc del 
1943 le truppe sovietiche co-
minciarono ad organizzare 
una profonda difesa anticarro, 
antifanteria e antiaerea. Oc-
correva creare tre tinee di 
difesa con un sistema di fuoco 
ampiamente sviluppato e co-
struire le fortificazioni. Per 
dare un'idea della mole dei 
lavori che allora si dovettero 
compiere, t sufficiente ricor-
dare che la profondita com-
plessiva della fascia di fortifi
cazioni superava i duecenlo-
cinquanta chilometri. L'indu-
slria bellica sovietica si era 
nel frattempo potenziata e riu-
sciva a fornire all'esercito ar-
mamenti di prima qualita. II 
fronte ricevette una quantita 
sufficiente di carri armati 
T-34, di nuovi carri pesanti, 
di postazioni di artiglieria e 
batterie anticarro semoventi. 
Contro i potenti a Tigre» te
deschi operava anche quella 
terribile forza rappresentata 
dai caccia e dai bombardieri 
dcll'aviazione dell'URSS. 

II saliente di Kursk era di-
feso dal fronte Centrale (co-
mandato dal generate K. Ro-
kossovskif) e da quello di Vo
ronezh (comandato dal gene
rale N. Vatunin). Alle loro 
spalle si dispiegava infine il 
fronte della Steppa, di riserva, 
comandato dal generale I. Ko-
ntev. Le operazioni dei fronti 
erano dlrette nel loro intieme 

dai rappresentanti del Quar-
tier Generale del Comando 
Supremo marescialli G. Zhu-
kov e A Vasilievskij. La no
stra Sessantacinquesima ar
mata e. la Sessantesima del 
generale I Cernjachovskij fa-
cevano parte del fronte Cen
trale ed occupavano la parte 
nord-occidentale del saliente. 

Hitler rinvib ripetutamentc 
la data dell'attacco, che tutta-
via non fu mai un segreto 
per il comando sovietico. II 
2 luglio del 1943 venimmo a 
sapere che il nemico avrebbe 
sferrato il suo attacco tra il 
3 e il 6 dello stesso mese. 

II 5 luglio mi telefonb il co-
mandante del fronte e mi co-
municb che alcuni prigionieri 
catturati durante la notte ave
vano detlo che I'attacco del 
nemico sarebbe iniziato entro 
un'ora e mezza. 

Le truppe presero immedia
tamente il proprio posto nei 
ripari. Gli ufficiali della con-
traerea fissarono gli occhi agli 
oculari telescopici; i minuti 
scorrevano lenti in un silenzio 
che dava risalto alia concen-
trazione di ciascuno. Eravamo 
sicuri che il piano del Co
mando Supremo avrebbe avu
to successo, avevamo fiducia 
nella bravura degli ufficiali e 
dei soldati. Ma non era sem-
plice osservare le lancette del 
Vorologio e attendere il mo-
mento in cui una valanga di 
ferro e di fuoco si sarebbe 
riversata sullc nostre posizio
ni. Contro le nostre truppe 
erano schierate otto divisioni 
di fanleria appogginte dai car
ri armati. I nostri vicini suila 
destra avrebbero dovuto rice-
vere Vurto del principale rag-
gruppamento della nona ar
mata tedesca, composla di 
270 mila soldati con 3.500 pezzi 
di artiglieria e mortai e 1.200 
carri armati. 

Erano circa le due. Improv-
visamente dalla parte destra 
dello schieramento giunse, at-
tutito dalla distanza, il rim-
bombo di una cannonata. Sen-
timmo partire i colpi dalle 
bocche da fuoco di tutti i si-
stemi. La terra infatti tremb, 
come scossa da un terremoto. 
L'artiglieria sovietica aveva 
aperto il fuoco sullc schiere 
del nemico disposte in ordine 

di combattimento. Con una 
tempestiva contropreparazione 
il comandante del fronte ave
va ritenuto di poter far sal-
tare la scadenza dell'attacco 
tedesco e quindi di indebolire 
la forza d'urto dell'offensiva. 

La decisione del comandan
te ebbe valore risolutivo e il 
primo assalto nemico venne 
respinto. I nazisti subirono 
grosse perdite e la direzione 
delle loro truppe registrb degli 
sbandamenti. 

II nemico attacco alle ore 
5 e 30, e in quel momento 
ebbe inizio la battaglia di 
Kursk. " 

/-' comando tedesco soprav-
valuta ancora una volta il ruo-
lo dei suoi carri armati. Men
tre non dimostrb di aver com-
preso appieno il fatto che era-
no cresciuti il potenziale tecni-
co e Vabilita dell'esercito so
vietico. 11 raggruppamento 
delle divisioni di assalto della 
piazza d'armi di Oriol non riu-
sci a compiere lo sfondamen-
to. Soltanto in una parte al-
cune unit a nemiche riusciro-
no a penetrare fino alia se
conda linea di difesa del fron
te Centrale, ma I'll luglio fu
rono costrette a disporsi sulla 
difensiva. Due giorni dopo 
passarono all'attacco le truppe 
del fronte di Brjansk e di 
quello Occidenlale fa nord e 
a settentrione di Oriol). I te
deschi dovettero non solo ri-
nunciare all idea di puntare su 
Kursk dal nord, ma anche 
salvare in tutta fretta la loro 
posizione ad Oriol. 

Verso 
occidente 

A sud del saliente di Kursk 
il raggruppamento di divisioni 
d'assalto nemiche di Belgorod 
e Charkov, dopo essere avan-
zato in alcuni punti per trenta-
cinque chilometri, cadde sotto 
i colpi delle truppe del fronte 
di Voronezh nel frattempo pas-
sate al contrattacco e il 23 
luglio indietreggib suite sue 
posizioni di partenza. 

II 12 luglio lungo le diret-
trici verso sud nella regione 
di Prochorovka si svolse una 
grande oattaglia tra mezzi co-

razzatr, alia quale presero 
parte oltre 1.100 carri armati 
e pezzi di artiglieria semo
venti. Lo scontro, sostenuto 
con eccezionale accanimento, 
si protrasse fino a tarda sera. 
Carri armati del peso di pa
recchie tonnellate si trasfor-
marono in ammassi di rottami 
metallici. Dai carri si stac-
cavano e volavano in aria le 
torrette, i cannoni; i cingoli si 
spezzavano. Nubi di fumo e 
polvere offuscavano il cielo. 

La battaglia di Kursk e un 
esempio di scelta del momen
to in cui si deve passare al-
Voffensiva. II Comando Su
premo ordinb di sferrare I'at
tacco dopo aver coinvolto ne
gli scontri le truppe nemiche 
di Oriol e BelgorodCharkov 
e dopo le lacerazioni e lo 
sbandamento causati dalla no
stra difesa alle unit a coraz-
zate e in genere alle forze 
fondamentali del nemico, men
tre I'offensiva nazista si tro-
vava chiaramente in crisi. II 
nostro comando, dopo aver 
fermato e dissanguato il ne
mico, aveva conservato la for
za d'urto delle proprie truppe. 

In seguito al successo del-
l'operazione di sfondamento 
effettuata dalle nostre truppe, 
il 5 agosto furono liberate 
Oriol e Belgorod. Poi, svilup
pando la loro controffcnswa, 
le divisioni sovietiche conqui-
starono Charkov e si spin-
sero ancora piu avanti, verso 
occidente. 

La vittoria delle truppe so
vietiche a Kursk spinse la 
Germania di Hitler sulla via 
della inevitabile catastrofe. 
L'esercito dell'URSS in quel-
I'occasione sgominb trenta di
visioni nemiche, sette delle 
quali corazzate, e abbatte ol
tre 3.500 apparecchi. Dopo la 
battaglia di Kursk il comando 
hitleriano fu costretto a ri-
nunciare definitivamente alia 
strategia offensiva e dovctte 
portarsi sulla difensiva lungo 
tutto il fronte sovietico-tede
sco. L'iniziativa strategica 
passb nelle mani delle forze 
armate sovietiche, davanti al
le quali si schiudeva ormai la 
prospettiva delta vittoria fi
nale. 

Pavel Batov 

ti e ripugnanti». il ricorso e 
esaminato dal Tribunale Po-
polare Supremo con le quat-
tro certi congiuntamente riu-
nite. Anche in mancanza di 
ricorso di parte, in caso d-i 
condanna a morte, la senten
za prima di diventare esecu-
tiva sara esaminata per de
cisione propria dal Tribuna
le Superiore Popolare. 
E' possibile d'altra parte 

chiedere la revisione di una 
sentenza divenuta esecutiva 
quando emergano fatti nuovi 
die possono parzialmente o 
totalmente modificare il giu
dizio espresso in prima e se
conda istanza. Quando la re
visione riguarda una senten
za assolutoria, gli atti e le 
prove per sollecitarla debbo-
no essere presentati dal Pro
curatore della Repubblica en
tro un anno dalla data in 
cui la sentenza e passata an 
giudicato. Da una parte si 
vuole garantire la societa dal
la possibile presenza in liber
ta di delinquenti che per va-
rie circostanze siano andati 
assolti. dall'altra si vuole evi 
tare che sull'assolto — al qua
le si concede in definitiva una 
possibilita di rieducazione e 
riabilitazione — penda per 
tutta la vita la spada di Da-
mocle di una possibile riaper-
tura del giudizio. 

In tutti gli altri casi in cui 
e ammessa la revisione (con
danna a due o piu persone 
per un delitto che puo esse
re consumato da una sola: 
quando sullo stesso delitto si 
abbiano sentenze definitive 
contraddittorie; prove e do-
cumenti attestanti l'innocen-
za del condannato, ecc.) non 
si pongono, ovviamente, 'i-
miti di tempo per la presen
tazione della richiesta e del
la relativa documentazione. 

Studi 
collettivi 

Con la nuova organizzazio
ne del sistema giudiziario 
scompare anche la figura del
l'avvocato privato. Con que-
sto provvedimento si cerca 
di porre sullo stesso piano 
tutti i cittadini che potran-
no garantirsi la difesa in giu
dizio non piu in base alle pro
prie possibilita finanziarie e 
quindi alia possibilita di av-
valersi di u«i avvocato perso 
nale piu o meno costoso. Nel 
prendere questa decisione pe-
ro si e partiti anche e 10-
prattutto da un'altra conside-
razion-e e cioe che la difesa 
e un servizio sociale garanti-
to a tutti. Per questo da ora 
in avanti potranno esercita-
re solo gli avvocati organizza-
ti in « studi collettivi » retti 
da un regolamento interno e 
da un Codice di etica profes-
sionale, ma completamente 
autonomi da qualsiasi orga-
nismo statale. 

Ma, come dicevamo, siamo 
appena ai primi passi della 
riforma e molte altre novita 
potranno essere introdot-
te dai codici che ancora at-
tendono" di essere approvati 
o sono in via di elaborazio
ne. Gia ora, per esempio, e 
in vigore una legge, che en-
trera successivamente a far 
parte del Codice Penale, che 
riduce a 16 anni l'eta di « re-
sponsabilita penale». Fra le 
altre novita che si prospetta-
no. almeno stando ad alcu-
ne indiscrezioni sul nuovo Co-
dice Penale. ce n'e una par
ticolarmente interessante e ri
guarda 1'esecuzione della pe-
na. Si stabilira per legge cio 
che oggi in larga misura gia 
si attua nella pratica e cioe 
che tutti coloro che sono con-
dannati a pene detentive. sa-
ranno rimessi in liberta. se 
la loro condotta e stata buo-
na e hanno dato prova di 
essersi rieducati e di poter-
si nuovamente inserire nella 
societa. dopo aver scontato la 
meta della pena. L'altra me-
ta rimarra sospesa. In caso 
di recidiva dovranno scontar-
la assieme alia nuova. 

La riforma giudiziaria apre 
naturalmente una serie di 
problemi nuovi, almeno tem-
poranei, a tutta la societa 
cubana. Uno di questi e co-
stituito dalla esigenza di rav-
vivare le facolta di giurispru-
denza perche gia in partenza 
ci si trova a dover fare i con-
ti con una carenza di giudi
ci professionali e di avvoca
ti per cui, ad esempio, nelle 
disposizioni transitorie si pre-
vede la possibilita di abilita-
re anche studenti che frequen-
tino gli ultimi due anni del
la facolta di scienze giuridi-
che. D'altra parte si ha piena 
consapevolezza di tutte que
ste difficolta. cosi come degli 
inevitabili conflitti e contra-
sti che potranno sorgere, con 
lo stnitturarsi del nuovo si
stema e con il graduale pas-
saggio di poteri. Nessuna leg
ge puo nascere perfetta. \J* 
correzioni verranno con il 
tempo e con l'esperienza. 

Ilio Gioffmdi 
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Produzione di carne in crisi 
anche nel settore dei suini 

II rlncaro dei mangimi fa « saltare » i conti aziendali degli allevatori — Un danno di 

dieci miliardi di lire (oltre al calo dei rifornimenti) nella produzione delle diver

se province emiliane — L'azienda dei mercati agricoli ancora non interviene 

Riso: il prezzo 
diminuito solo 
ai produttori 

Al consumo nessuno se n'e accorto — Le 
responsabilita dei grossisti — Non rico-
nosciuti gli alti costi subiti dai contadini 

Dalla nostra reHazione 
REGGIO EMILIA, 17 

Gli allevatori suinicoli del
le provincle dl Regglo, Parma, 
Modena e Mantova rlschla-
no di perdere — mantenen-
doai l'attuale pesantlssima si-
tuazione in fatto di mangimi 
— la bellezza di dieci mi
liardi. Ma c'e dl peggio; e 
cloe e prevedlblle che per 
non continuare ad allevare in 
perdlta, saranno sempre plu 
numerosl i produttori per i 
quali risultera inevitabile ab-
bandonare gli allevamenti. 

La cifra di dieci miliardi 
e ncavata da un calcolo ese-
gulto considerando tutte le 
« vocl » di spesa che ognl alle-
vatore deve sostenere per ot-
Ujnere un suino di aimeno 
160 chllogramml. Ogni chilo 
cli carne suina costa all'alle-
vatore 69,56 lire; il ricavo 
che ne pu6 trarre, vendendo 
i'animale ai prezzi vigenti il 
16 luglio. e di 59.56 Tire; la 
perdlta per ognt capo suino 
— 1'allevatore acquista il sui-
netto di 30 kg. e lo porta 
a 160 — 6 dunque di 7749 
lire. 

In realta questo calcolo 6 
relativo ad un allevamento 
modernissimo controllato dai 
consorzio fra produttori e 
cooperative agricole di Reg
gio Emilia; vi si producono 
200 suini e vi lavorano solo 
due dipendentl, grazie ad at-
trezzature all'avanguardia. Jl 
piccolo allevatore privo di si-
mill mezzl tecnlci deve pro-
babilmente sostenere cost! di 
produzione ben plu alti. Nel-
le quattro province cltate so-
no allevati circa un milione 
e trecentomlla capi suini: 
la perdlta di quasi 8.000 li
re per ciascuno dl essi costi-
tuisce un durisslmo colpo 
per una delle principal! fonti 
di reddito, tenuto conto an
che della presenza di impian-
ti di macellazione e di tra-
sformazione che occupano 
centinaia di lavoratori. 

La « voce » che maggiormen-
te incide nell'accresciuto co-
sto di produzione e quella re-
lativa all'ahmentazione: un 
suino dt 160 chllogramml ha 
consumato aimeno sei quinta-
li di manglme. Per i mangi
mi 1'allevatore spende circa 
60.000 lire; e cloe dodicimila 
lire in plu di quanto spende-
va prima del 16 luglio, quan-
do il prezzo di vendita di 
590 lire al chilo poteva anco
ra risultare remunerative. Le 
condizioni degli allevato
ri (nella stragrande maggio-
ranza si tratta dl piccoli e 
medi allevamenti) si sono ag
gravate all'entrata in vigore 
del « blocco » governativo dei 
prezzi, ma risultavano assai 
precarie gia da prima. Gli au-
menti del prezzo dei mangi
mi si registravano sei-sette 
mesi fa, sino a giungere alle 
cifre iperboliche denunciate 
anche dai nostra giornale. In 
particolare la sola (indispen-
sabile per le vitamine che 
apporta all'alimentazione ani
mate) aveva raggiunto e su-
perato le 4.000 lire contro le 
1.500 dell'inizio deH'anno. 

Gli allevatori rifiutano di 
vendere gli animali in perdl
ta, e cercano di atenere du-
ro» evitando di conferire i 
suini ai macelli. Questi ulti-
mi. per la maggior parte chiu-
si per ferie sino a Iunedl 21 
ago3to, si troveranno privi di 
lavoro: gia a questo punto e 
lecito nutrire preoccupazioni 
circa il mantenimento dei li-
velli occupazionali. A Ioro vol-
ta. le aziende di trasformazio-
ne saranno costrette a ricor-
rere alia carne congelata, im-
portata dall'estero a prezzi 
competitivi: un motivo in plu, 
quando questo succedera, per 
giustiricare l'abbandono degli 
allevamenti da parte dei no-
stri produttori. Intanto, gli al
levatori cominciano a ridurre 
fortemente gli acquisti di sui-
netti da ingrassare. Analoga 
la condizione in cui si trova-
no gli allevatori di bovini. 

Se ne awertono gli effetti 
particolarmente nelle aziende 
di trasformazione del latte: 
alle Litterie cooperative riu-
nite di Reggio mancano ora 
cento qumtali di latte al 
giorno. In sostanza e I'intera 
nostra zootecnia a most rare 
scgni di cedimento sot to ia 
massiccia pressione della spe-
culazione, ope ran te sia sui 
mangimi sia suU'importazio-
ne di came viva o gia macel-
lata. Ma il piu grosso impor
ts tore dl cereali per mangimi 
c proprio 2o State italiano: 
il nostro paese acquista all'e-
stero circa reOTc del fabbi-
sogno. ET dunque possibile 
accedere alle richieste degli 
allevatori tendenti ad oltene-
re forniiure di mangime a 
« prezzo politico ». 

E questo non tanto per au-
mentare i profitti dei piccoli 
produttori di carne, quanto 
per salvaguardare la remune
rative ta di un settore fonda-
mentaie per la nostra econo
mia. L'azione del governo per-
cib deve rapldamente supera-
re il punto raggiunto col « de-
cretl» dai 24 luglio, e prowe-
dere subito con nuovi inter-
vent! che colplscano la spe-
culazione e soccorrano alle
vatori e consumatori. 

La cooperazlone ha avan-
rato in proposito precis! sug-
gerlmentl: blocco politico del 
prezzi del cereali. diminuzio-
ne del prezzi per mangimi, 
ferUlizzanti e carburanti; !n-
tegrazlone del reddito conta-
d'.no in accordo con le orga-
nizzaziont sindacali; censimen-
*• delle scorte per coprire nc-
eaparramenti illeclti; control-
lo da parte deH'AIMA sugli 
taportatorl di grano c carne. 

Roberto Scardova 

Riunione della Giunta con le associazioni provinciali dei commercianti 

In Umbria la Regione interviene 
per ridurre i costi al dettaglio 

L'intervento dell'assessore Provantini — 1200 esercenti gia associati in gruppi di ac-
quisto — In programma una nuova legge per I'ammocJernamento della rete distributiva 

Nostro servizio 
TERNI. 17 

Ha avuto luogo oggi presso la sala 
del palazzo comunale di Term, la riu
nione tra la Regione. rappresentata dai 
compngno Alberto Provantini. assessore 
alio sviluppo economico. e i commercian
ti dell'Associazione commercianti, della 
Federesercenti delle due province um-
bre, per un ulteriore esame del problema 
dei prezzi e della situazione del settore 
distributive. 

II compagno Provantini. aprendo la 
riunione, ha ricordato la posizione gia 
espressa precedentemente dalla Giunta e 
poi ribadita unitariamente dalle Region) 
nel documento di Venezia. Ha sottolinea-
to quindi le cause e le responsabilita 
che hanno causato l'aumento del costo 
della vita, il processo di infla/ione, la 
diminuzione del potere di acquisto dei 
salari e delle pensioni. 

L'assessore. rilevando poi che il blocco 
dei prezzi. richiesto per altro da!!e Re 
gioni. e stata una mossa neccss iria. ha 
denunciato i limiti e le insufficienze 
delle misure del governo. specialmente 
per quanto riguarda il tipo di controllo. 
che non pud essere esercitato con una 
campagna da c caccia alle streghe > nei 
confronti dei piccoli commercianti. ma 

deve essere rivolto in particolare nei 

confronti delle grandi industrie produt-
trici. 

Intanto. ha proseguito l'assessore. la 
Regione, per favorire un processo di am 
modernamento e di sviluppo della rete 
distributiva a favore dei consumatori e 
degli esercenti. ha indivtduato in 4 punti 
le proposte concrete di intervento, in 
intesa con gli Enti locali e le categorie 
interessate. 

1) La legge regionale in vigore a 
favore dei gruppi di acquisto e di ven
dita tra dettagiianti: gia 1200 esercenti 
si sono associati in gruppi di acquisto. 

2) L'intervento della societa regionale 
promozionale per lo sviluppo economico 
anche nel settore distributive che favo-
rira a monte il processo di trasforma-
eione e commercializzazione dei prodotti: 
si avra in questo caso un onere di 4 
miliardi di lire. 

3) Una nuova legge regionale, prevista 
per 1'attuazione dei piani comunali d) 
sviluppo e di ammodernamento della 
rete distributiva. e per la creazione di 
aimeno due qualificati centri di approv-
vigionamento e mercati all'ingrosso nei 
due capoluoghi della regione. gestiti de-
mocraticamente dagli Enti locali e dalle 
categorie: anche qui l'intervento della 
Regione sara notevole e tocchera i 500 
miiioni. 

4) La realizzazione dei piani comunali. 
C'e poi la legge proposta al Parla-

mento dalle Regioni, per la creazione 
di un fondo di 20 miliardi di lire per il 
credito ugevolato per il commercio. Do 
po aver sottolineato l'alto valore di que-
ste initiative il compagno Provantini ha 
nnnunciato che nei prossimi giorni si 
terranno una serie di ulteriori consulta-
eioni della commissione regionale del 
commercio, delle commission! provinciali 
di vigilanza sui mercati all'ingrosso. con 
i sindacati e con gli enti locali. per poi 
passare alia discussione con tutte le 
forze. dei problemi relativi al costo 
della vita e quindi. neH'ambito della 
program ma zione della politica delle ri-

forme, alia organizzazione della rete 
distributiva. 

Concordando sulle analisi e sulle pro
poste del rappresentante della regione. 
{ rappresentanti delle associazioni han
no attaccato duramente la campagna 
denigratoria fatta nei confronti dei com
mercianti. ed hanno ricordato come da 
parte loro vi sia stata una serie di 
denunce inoltrate agli organi di governo 
per colpire i veri responsabili degli au 
menti dei prezzi. che hanno violnto gli 
stessi decreti. Le associazioni si sono 
dichiarate impegnate con Ia Regione a 
portare avanti tanto le initiative politi-
che nei confronti del governo che quelle 
per la nuova rete distributiva. 

Bruno Semproni 

La vertenza sindacale affronta uno storico squilibrio 

Ferrovie per il Mezzogiorno 
Le rivendicazioni « costruife » con assemblee di lavoratori nelle officine del Mezzogiorno 

I nuovi collegamenti con gli enti locali e i metalmeccanici - Quello delle FS e il piu gran-

de progetto singolo dei prossimi anni fra tutti quelli proposti per I'economia meridionale 

Lunedl riprendono le riu-
nioni sindacatigoverno per la 
vertenza dei ferrovieri. Saran
no riunioni di gruppi dl ap-
profondimento delle richieste 
principali incaricati di fornlre 
alcune conclusioni gia alia fi
ne della settimana. Questa 
mattina si riunisoe la segre-
teria della Federazione unita-
ria dei lavoratori delle Ferro
vie. Negli ambienti governa-
tivi, finora, si e posto atten-
zione essenzialmente agli au-
menti salariali chiestl dai la
voratori senza rendersi conto 
che nel programma dei sinda
cati questi fanno parte di un 
progetto di sviluppo degli in 
vestimenti produttivi. Non si 
puo, come ha fatto di recente 
il ministro delle Finanze on. 
Colombo, continuare a ripete-
re la contrapposizione salari-
investimenti e persino aumentl 
salariali-sviluppo del Mezzo
giorno. E' necessario che il 
governo assuma impegni. che 
finora ha rifiutato, che riguar-

Enti locali: 
sollecitato 

l'inizio delle 
trattative 

La Federazione unitaria 
dei lavoratori degli enti lo
cali della CGIL. CISL e 
UIL (FLEL) ha sollecita
to nuovamente le contro-
parti a iniziare immedia 
tarn en te le trattative per 
il rinnovo del contratio di 
lavoro. «al fine di reaiiz-
zare entro i tempi piu 
rawicinali possibili una 
positiva conclusione della 
vertenza ». 

La p.attaforma rivendt-
cativa messa a punto da
gli organi dirigenziali del
la FLEL, dopo un'ampia 
consultazione dl base, si 
articola nei seguenti tre 
punti fondamentali: 1) la 
richiesta di un contralto 
di lavoro nazionale a sea-
denza triennale che rea-
lizzi itsigniflcativi » oblet-
tivi di perequazione nor-
matlva e retributiva in 
cocrcr.ra con la politica 
generale dj riforma affer-
mata per I'lntero settore 
del pubblico lmplego dalla 
Federazione CGIL CISL -
UIL; 2) Ia rlstrutturazione 
degli enti, per adeguarli 
alle esigenze della collettt 
vita e al ruolo che devo-
no svolgere sui piano poli
tico e soclale nella nuova 
realta regionale e nella 
prospettiva delle riforme; 
3) la revislone della vigen-
te leglslazione relatlva agli 
enti locali (legge comuna
le e provinciate, flnanza 
locale, servizi asslstenzia-
li ecc.). 

dano proprio il modo di im-
piegare uomini e salari nel 
quadro di programml di svi
luppo. 

II piano di investimeMti per 
il quale si battono i sindacati 
e diretto a spingere le Fer
rovie al Sud, determinando 
un'inversione storica dei Ioro 
sviluppo, e ad utilizzare gli 
uomini in condizioni di mag
gior sicurezza — la loro sicu-
rezza e del resto quella dei 
viaggiatori — ed in condizioni 
di gestione socialmente piu 
produttiva. 

Non si tratta di parole scrit-
te in quei a Piani» che spesso 
rimangono fogli di carta. I 
sindacati hanno tenuto riunio
ni di lavoratori negli lmpian-
ti di Mesaina, Foggia, Catania. 
S. Maria La Bruna e Pietrar-
sa (Napoln. dove ladeguamen 
to degli impianti e stato non 
solo inventariato ma collega 
to al ruolo che la ferrovie de
ve assumere nel piano regio 
nale di tutti i mezzi di tra-
sporto. Vi sono esigenze mdu 
striali — come l"officina mo-
tori per Foggia; il reparto car-
relli per S. Maria La Bruna; 
l'ampliamento delle officine 
per Messina — ma anche di 
creazione di collegamenti nuo
vi e di miglioramento radicale 
di quelli esistenti. Fra le nuo 
ve officine da costruire vi e 
quella di Reggio Calabria (per 
la quale sono stati ottenuti i 
primi stanziamenti). ed una 
seconda. nell'area Jonica. che 
serva anche il compartimento 
di Bad nella zona sud. 

Solo questo «mventario di 
esigenze d'esercizio » imposta 
un miglioramento del servizi 
e 1'assunzione di 5.000 lavora
tori. 

Vi e poi la ristrutturaztone 
della rete Ida di scute re con le 
Reg.oni) e lo sviluppo delle 
fabbriche di materiale ferro-
vi-ano (per le quali collegare 
ferrovieri e metalmeccanici). 
Anche qui il * pezzo di carta • 
su cui scrivere un piano e la 
cosa seconda ria. II decentra-
mento di complti ai Oiparti-
menti ha gia indicato la for-
mazione di un'effettiva sede di 
confronto con 1 programml re-
gionali. Quento alle fabbriche 
di materiale ferroviario. oggi 
ubicate in gran parte nel Sud 
(Matera. Reggio C. Bagnoll. 
Castellammare) ferrovieri e 
metalmeccanici hanno di fron-
te il blocco EFIM FIAT. L'ente 
pubblico contlnua ad esibire. 
anche nell'ultiim relazione sui 
programml del settore. la vec-
chia politica del passivo sfrut-
tamento delle commesse ere-
ditata dalla FIAT. nDatecl 
commesse e noi le eseguire-
mox dicono all'EFIM. senza. 
nemmeno preclsare I tempi e 
la quallta del prodotto. Sanno 
sol tanto lamentarsl del llmlta-
tl ordlnatlvl, I quail non con 
sentono dl fare molte econo
mic e tanto meno dl aumenta-
re 1'occupazlone, se non dl 

qualche miglialo di unita per 
period! limitati. 

Il avizio delle commesse» 
ha creato un'industria dei ma-
teriaii ferroviari arretrata ed 
in eterna crisi. Possibile che 
la fabbrica che produce car-
relii per le ferrovie non pos-
sa produrre altro che quel ti
po, per quel cliente, anziche" 
mettersi sui mercato con pro-
duzioni similar! a destinazlo-
ne diversa? E chl fa motor! 
elettrici o diesel di un tipo 
non pub fare altro che quel 
tipo? Oggi l'ente • pubblico 
EFIM ha i mezzi per produrre 
una ricerca di gruppo su in-
novazioni tecnologiche dei 
mezzi di trasporto. In tutto il 
mondo si sperimenta la Ioco-
mozione in tubo su monorotaia. 
su cuscini d aria, su guida ae-
rea ecc. ma all'EFIM non si 
sperimenta ancora nulla e si 
aspettano le commesse. E' un 
po' come prepararsi Ia crisi 
di domani dopo l'eventuale os-
sigeno delle commesse di oggi. 

E' questo autentico sistema 
parassitario che ha blocoato 
le possibilita di sviluppo delle 
officine nel Mezzogiorno che 
viene attaccato alia base dai 
lavoratori. La domanda di fer
rovie velocl, comode. capaci 
di risucchiare parte del traf-
fico scaricato nella presente o 
incipiente congestione strada-
li e ampia e puo essere soddi-
sfatta in tempi brevi. II sin-
dacato si presenta ora come 
• gestore » di questa lotta met-
tendo alia prova anche le altre 
forze politiche. 

Basta dare uno sguardo alia 
differenza fra richieste di in-
vestimento fatte dagll stessi 
tecnlci delle ferrovie per ca-
pire rimmediata efficacia del
le azioni da condurre. Nel 
Compartimento di Reggio Ca
labria su richieste di interven-
ti per 51.270 miiioni ne sono 
state accolte finora per soli 
21.170 miiioni. Nel Comparti
mento di Bari su 20910 mi
iioni richiesti ne sono finan-
ziati solo 5.653 miiioni. Nel 
Compartimento dl Cagliari vi 
sono state richieste per 7920 
miiioni delle quali incluse nel 
programma base per 4 950 mi
iioni. Soltanto II Comparti
mento dl Palermo ha vlsto 
accolte le quasi totalita delle 
richieste. E s! tratta della 
parte « urgente ». 

II programma delle Rerro-
vie e II piu importante sin
golo progetto azlendale che sia 
stato finora concept to per 11 
Mezzogiorno. E non in base 
alle migliaia di miliardi — ba-
stano la rneta di quelli che 
si chiedono per cert I implant! 
chimlcl — ma proprio per le 
declne dl migliaia di postl di 
lavoro, per il miglioramento 
della produttlvita dell'intero 
sistema economico che off re. 
Prima il governo si aprira al 
dialogo che la vertenza ha lm* 
postato, megllo sar i . 

GENOVA 

Ancora un operaio 
deceduto per 
I'esplosione 

nei silos 
GENOVA. 17. 

Sono salite a due le vitti-
me dello scoppio ai silos gra-
nari: dopo il 33enne Italo Bo-
scolo 6 deceduto stamane an
che un altro operaio. il 34en-
ne Giuseppe Bortolai. Altri 
tre feriti versano In condizio
ni disperate per le gravtssime 
ustioni riportate. 

Questo porieriggio tutti i 
lavoratori del porto hanno ef-
fettuato una fermata di un'o-
ra dalle 15 alle 16 bloccando 
1'attivita su centinaia di navi 
aH'ormeggio in segno di lut-
to e per ribadire la determi-
nazione di conquistare miglio-
ri e piu sicure condizioni di 
lavoro. 

Dal nostro inviato 
VERCELLI. 17. 

La vicenda del rlso 6 lllu-
mlnante, l'esatto contrarlo dl 
quella della pasta. La conclu-
slone resta comunque sempre 
la stessa: 11 consumato re con-
tinua a pagare un prezao sa-
lato e il produttore agricolo, 
soprattutto quello piccolo, non 
ci guadagna, anzi cl perde 
(nel. settore non c'e crisi dl 
produzione, come nel caso del 
grano duro indlspensabile per 
la pasta), ma sovraproduzio-
ne. I dati parlano chlaro. Del 
raccolto 1972 (circa 8 mlllonl 
di quintal!) nei magazzlni 
giacciono ancora un milione 
di quintali e il raccolto pros-
simo si prospetta particolar
mente favorevole: aH'aumen-
to della superficle coltivata a 
riso (192 mila ettari contro i 
185 mila del 1972) fara rl-
scontro una produzione che 
si aggirera attorno ai 10 mi
iioni di quintali. Che e quasi 
un primato. 

Abbiamo quindi un futuro 
pieno di rlso. quasi il doppio 
dl quanto abitualmente con-
sumiamo. Ma come al solito 
non c'e da rallegrarsl: da noi 
un buon raccolto e quasi ine-
luttabllmente destinato a di-
ventare una disgrazia sia per 
i produttori che per i consu
matori. 

Anche qui facclamo rlcorso 
alle cifre. II 5 giugno un quin-
tale di risone quallta fine ve-
niva pagato al produttore 14 
mila 500 lire, dalla industria 
di lavorazione usciva a 27 mi
la lire e a questo prezzo ve-
niva comprato dai grossista o 
dalia grande catena dl distri-
buzione. Al consumo lo stesso 
prodotto veniva e viene tutto-
ra offerto a 400-500 lire al 
chilo, vale a dire 40-50 mila 
lire il quintale. II salto e 
enorme. Ma 11 24 luglio le co
se sono ulteriormente peggio-
rate: la stessa quallta di riso 
nei varl passaggi ha registra-
to delle diminuzioni: 12.200 
lire al produttore agricolo, 

II danno per i risicoltori 6 
grande, soprattutto per quelli 
piccoli che non potendo im-
magazzinare il prodotto, sono 
alia merce del grossisti, i qua
li attualmente stanno facendo 
affari d'oro insieme agli indu
strial!, che comunque salva-
guardano i loro profitti. 

Cosa fare? L'Ente rlsi, noto 
carrozzone della Coldiretti. 
che su ognl quintale di pro
dotto commercializzato si trat-
tiene una tassa di 240 lire, 
del tutto ingiustificata sia In 
linea di principio che di fatto 
(l'Ente risi non fa nulla per 
dare aimeno un contributo a 

' risolvere i problemi della no
stra risicoltura), ha chiesto al 
ministro dell'Agricoltura di li-
beralizzare il mercato. cloe 
ha rivendicato la possibilita 
di esportare il prodotto al-
l'estero. La risposta e stata 
giustamente negativa. In que
sto modo non si risolvono i 
problemi. li si elude, al mas-
si mo vengono rinviati nel 
tempo. 

Gli interventi devono esse
re di ben altra natura. Innan-
zitutto bisogna diminuire il 
prezzo anche al consumo. II 
Consorzio risicoltori, ad esem-
pio, ha dimostrato come sia 
possibile realizzare questo ri-
sultato. Nei prossimi giorni 
questo organismo democrati-
co che opera in risaia, im-
mettera al consumo duemila 
quintali di riso Maratelli (di 
proprieta di coltivatori diretti 
di Asigliano) a 210 lire il chi
lo per sacchetti da 5 chili e a 
220 lire per sacchetti da un 
chilogrammo. 

Poi bisogna intervenire sui 
costi di produzione e sulle 
strutture. E' questa la strada 
principale e anclte obbligata 
da battere se si vuole met-
tere ordine non solo nella no
stra risicoltura ma nell'egri-
coltura in gene rale. 

Romano Bonifacci 

Per esercenti e consumatori 

Situazione difficile 
in numerose province 

Mentre maturano contributi esorbiianti 

Nuove spese sanitarie 
scaricate sopra 

le famiglie contadine 
II parziale intervento delle Regioni non risolve il problema del servizio 
sanitario — L'Alleanza per la sospensione del contributo mutualistlco 

Proseguono in molte zone 
le proteste del coltivatori per 
gli enorml aumentl dei con
tributi per l'assistenza di 
malattia. Le cartelle per i pa-
gamenti seguitano ad arriva-
re con conti salatisslmi per 
prestazlonl che nella maggior 
parte del casl sono insuffi-
cienti o inadeguate. In alcu
ne province, come nel Lazio e 
in Sicllia, le deliberazionl 
prese dalle Regioni per accor-
dare l'assistenza farmaceutl-
ca ai lavoratori autonomi di-
mostrano tutta la loro insuffi-
clenza e finiscono per far pa
gare agli assistlti buona parte 
deU'assistenza farmaceutlca 
stessa che lo Stato continua 
a negare nella forma dl servi
zio sanitario nazionale per 
tutti. 

Nel Lazio ai contributi della 
Regione, del tutto inadegua-
tl, si ovvia con una aggiunta 
dl lire 5000 pro-capite a cari-
co dl tutti gli assistiti (1 qua
il Inoltre dovranno pagare un 
«contributo» dl lire 300 per 
ognl medlclnale acquistato); 
inoltre 1 medicl, per rilascia-
re le ricette hanno chiesto 
un aumento della cifra for-
fettaria di altre lire 5000. Tut
to questo 6 finito a carlco 
degli assistiti, per cui la tan
to attesa assistenza farmaceu
tlca che avrebbe dovuto esse

re garantlta dalla Regione 
Lazio, finlsce in effetti per 
gravare sulle spalle de! la
voratori autonomi. Dl qui la 
necessity dl affrettare i tem
pi del servizio sanitario. 

In Sicllia, dove l'assistenza 
farmaceutlca e a totale carl
co della Regione, i medlci 
hanno avanzato analoga ri
chiesta per l'adeguamento 
del loro compenso e le car-

In sciopero 
i pescatori 
di Trapani 

TRAPANI. 17 
I poscatori di Trapani aderen-

ti alia Federazione unitaria dei 
sindacati del mare sono in scio
pero dopo la rottura delle trat
tative con gli organismi rap-
presentativi degli armatori per 
il nuovo contratto di lavoro. Gli 
armatori hanno respinto in bloc
co le richieste dei marittimi. 

In prefettura si e svolta oggi 
una riunione per la ripresa dei 
dei colloqui tra le due parti, 
mentre alcune centinaia di ma
rittimi hanno percorso in corteo 
le vie del centre 

telle del contributi contengo-
no i notevoli aumentl decisi 
dalle mutue a questo titolo". 
Le proteste si sono fatte vi-
vissime per le cifre veramen-
te alte a carlco dl famiglle 
con reddltl bassi plu nume
rose nel Mezzogiorno e nelle 
Isole. 

A Slracusa dove si sono svol-
te riunioni e assemblee degli 
interessati l'Alleanza coltiva
tori Sicilian! 6 intervenuta 
chledendo al ministro del La
voro e all'Assessore al La
voro della Regione che slano 
sospesi 1 pagament! e ritiratl 
i ruoli. Questo flno a quando 
l'Assemblea regionale sicilia-
na non abbia approvato una 
apposita legge che contrlbul-
sca alia maggiore spesa deri-
vanto dall'aumento concesso 
ai medici. 

Notizie di altre proteste e 
di richieste di sospensione 
dei contributi giungono da 
Pesaro, da diverse province 
pugliesi e da Modena, dove, 
pur non dovendo sopportare 
gli aumentl dl altre zone, la 
pesantezza dei contributi, 
sommata al danni provocati 
dalle calamita natural! che 
non sono mai adeguatamente 
risarciti, e dai cattivo anda-
mento del mercato, recano 
un serio colpo all'economia 
dell'azienda contadina. 
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SIENA. 17 
L'aumento dei nuovi costi di 

esercizio (circa 40 lire in piu 
al kg) e di produzione (circa 
16 iire in piu per ogni kg di 
farina) ha determinato una si
tuazione fnsostenibile per i pa-
nificaton 

Percid. I'as-^emblea genera
te dei panificatori della pro
vince ha deciso Ia conlinua-
zione della panificazione sino 
all'esaurimento delle scorte :n 
magazzino. vale a dire per al
tri 10 giorni. I panificatori si 
sono impegnati a continuare la 
produzione di pane all'attuale 
prezro solo se entro i prossi
mi 10 giorni sara reperita fa
rina ad un prezzo politico, in-
feriore alle 10.400 al quintale. 

• • • 
ANCONA. 17 

H mantenimento. da parte 
dei rappresentanti dei maggio-
ri pastifid Italian!, di prezzi 
pan a quelli praticati nella ven
dita al dettaglio, ha messo gli 
alimentaristi hi una situazione 
di estrema difficolta: o rifiu-
tare le ordinazioni o vendere 
a prezzi piu aid sfidando multe 
e contrawenzioni. 

Per impedire fl deteriorarsi 
della situazione si Insediera ad 
Ancona 11 22 agosto il c Comi
tate di iniziativa regionale per 
i prezzi» che sari composto da 

alcuni assessori regionali e dai 
rappresentanti di tutti gli orga
nismi di categoria e sindacali. 

La Regione Marche. dai can
to suo. ha convocato per il 12-13 
settembre a Scnigallia un in-
contro tra gli assessori regio
nali al commercio per un ulte
riore approfondimento dei te-
mi dibaltuti al convegno di Ve
nezia e per esaminare il rap-
porto esistente tra le regioni. il 
comitato interministeriale prezzi 
ed i comitati provinciali prezzi 

La Lcga per le autonomie lo
cali della provincia di Pesaro 
ha poi invitato gli amministra-
tori degli enti locali a costitui-
re < comitati comunali prezzi > 

* • * 
PALERMO. 17 

Gli industrial! produttori di 
pasta alimentare si sono atte-
statt, nella loro stragrande mag-
gioranza. a concedere ai detta
giianti una diminuizione di so
le 10 lire sui prezzi di listino 
gia aumentati rispetto al 16 
luglio scorso. 

Questa decisione e stata. sta
mane, ribadita in prefettura 
nonostante i commercianti aves-
sero dimostrato come, senza 
un'ulteriore ribasso di altre 10 
lire, essi siano costretti a do-
ver vendere con un esiguo mar-
gine di utile o addirittura sotto 
costo. 

SETTEMBRE N 
TOSCANA 

Settembre, in Toscana, ti regala una stagione in piu. 
Quando Testate volge al termine 
il litorale tirrenico ancora pud 
offrirti il sapore di una piu dolce, 
piu vissuta vacanza. Sdraiato 
sulla rena, o veleggiando 
sottovento, senti il respiro della 
campagna e gia awerti odore di 
vendemmia. 

Alle tue spalle un'antica e 
nuova civilta ti apre i suoi 
tesori a"arte come il sole i suol 
raggi, ti awolge nel suo 
inimitabile scenario naturale, tl 
porge il suo vino e i frutti della 
sua terra, ti dona il suo unico, 
dolcissimo settembre. 
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SU SEGNALAZIONE DELLA SEZIONEITALIANA DELL'INTERPOL 

Arrestato a Ginevra il missino Rognoni 
per gli attentati di Genova e Milano 

II «leader » del gruppo « La Fenice » e indicato come I'organizz atore della mancata strage sul diretto Torino-Roma ed indiziato 
per gli scontri del « giovedi nero » - Gia richiesta la sua estr adizione - La cattura avvenuta probabilmente per la « soffiata » 
di una fazione del MSI nel quadro delle lotte intestine del m ovimento neofascista - La vecchia amicizia con Freda e Rauti 

PAG, 5 / c r o n a c h e 
Le cause del dramma delle career! 

Novanta detenuti 
su 100 sono poveri 
e quasi analf abeti 

Meno dell'uno per cento dei reclusi ha frequentato I'universi-
ta — Solo 2,8 su cento sono imprenditori o professionisti — Senza 
possibility di difendersi — Dodici mila attendono il processo 

Dalla nostra redazione 
• MILANO, 17 

Giancarlo Rognoni, 28 annl, incriminafo per concorso in si rage sia dai giudici genovesi, che da quelli di Milano e stato 
arrestato a Ginevra dalla polizia clvetka, su segnalazione del la sezione italiana dell'lnterpol. Ma chi ha fornlto I'intormazlone 
alia polizia italiana? II Rognoni, come si sa, viene indicalo quale organizzatore del fallito attentato sul diretto Torino-Roma. 
Lo stesso esccutorc deH'r.ttentato. Nico Azzi. nel corso dell' ultimo interrogators nelle carceri genovesi, non ha avuto esi-
tazione a ripetere al giudice milanese Vittorio Frascherelli c he le bombe glide aveva date Rognoni, «leader » del gruppo 
fascista « La Fenice », di cui anche lui, assieme al Marzorati e al De Min. faceva parte. In questo ultimo periodo i dirigenti 
del partito neofascista hanno 
cercato in tutti i modi di dis-
sociarsi dai militant! della «Fe-
nice». II federale milanese 
Servello. nel cui confront! e 
stata chiesta l'autorizzazione 
a procedere dal PM Guido 
Viola per gli scontri del ((gio
vedi nero», culminati nell'as-
sassinio dell'agente Antonio 
Marino, ha ripetutamente af-
fermato di non aver nulla da 
spartire con il Rognoni. Ha 
pero ammesso di essersi riu-
nito con lui e con gli altri 
esponenti della « Fenice » nel-
la sede della Federazione del 
MSI. poco prima del fallito 
attentato sul treno del 7 apri-
le scorso, segno che j rappor-
ti fra di loro non dovevano 
essere poi tanto cattivi. Del 
resto. durante l'ultimo inter
rogatorio. Nico Azzi ha forni-
to una sferzante risposta al 
parlamentare missino: «Noi. 
nel MSI, ci siamo semp.*-
stati». 

Le manovre di sganciamen-
to, peraltro, dopo che il MSI 
e stato pescato con le mani 
nel sacco, sono state effettua-
te a largo raggio. Recentemen-
te, per esempio. si e potuto 
leggere sul Secolo d'ltalia, in 
prima pagina. che «un indi-
viduo che e fuori dal partito 
ha fatto in modo di trovarsi 
a Reggio Calabria subito do
po l'assassinio del missino 
Santostefano. in compagnia di 
tre suoi amici, e di farsi no-
tare)). II nome che non viene 
fatto dall'organo ufficiale del 
MSI. viene precisato invece 
dal confratello fascista Candi-
do: « Si trattava, lo riveliamo 
perche ci piace essere chiari, 
della presenza a Reggio del 
noto De Andreis da nessuno 
lnvitato, giunto in citta in Mer
cedes nera con il " terzetto " 

E' morto 
il capo della 

rivolta 
di Caulonia 

BOVALINO. 17. 
Pasquale Cavallaro. prota-

gonista nel 1945 di una rivo!-
U che coinvolse alcuni comu-
ni calabresi, e morto nei gior-
ni scorsi nella sua abitazione 
di San Nicola di Caulonia. in 
provincia di Reggio Calabria. 
Aveva 82 anni. 

Cavallaro. nato da una fa-
migiia contadina, consegui nel 
1910 l'abilitazione magistrale. 
Autore di poesie e racconti. 
nel maggio del 1944 fu nomi
nate sindaco del paese dalle 
truppe americane. Dopo una 
serie di tormentate vicends 
e l'arresto di un figlio. ca-
peggio una violenta protests. 
bloccando tra l'altro con uomi-
ni armati il paese. 

La rivolta duro pochi gior-
ni. poi Cavallaro si dimise e 
si costitui; assieme a 370 inv 
putati sarebbe stato condan-
nato nel 1947 ad una pena de-
tentiva. 

e alloggiato dalla mattina dei 
funerali presso l'albergo Esps-
ria, a quattro passi, guarda 
caso, dalla sede della federa
zione reggina del Movimento 
sociale ». 

Da entrambi i giornali il 
De Andreis, indiziato' per gli 
scontri del «giovedi nero», 
viene definito un provocato-
re. Ma il De Andreis. difeso 
a Milano da legali missini — 
il sen. Nencioni e l'avv. Bolla-
ti — e un iscritto al MSI. Co
me mai improvvisamente, do
po essere stato difeso dal par
tito di Almirante. viene de-
nunciato nddirittura come un 
provocatore? Come si vede. 
la confusione, nelle file del 
MSI. ha raggiunto ormai li-
velli parossistici. Un altro epi-
sodio. dai risvolti parecchio 
oscuri, ha colpito recentemen-
te la moglie di Giancarlo Ro
gnoni. Circa un mese fa. sco-
nosciuti, a viso aperto. entra-
rono nella boutique della don
na e aggrechrono la giovane 
e il fascista Battiston che si 
trovava nel retipbottega. Sco-
po della spedizione punitiva 
era quello di dare una lezio-
ne alia moglie di Rognoni e, 
indirettamente. alio stesso ca
po della « Fenice ». II quale, 
come e noto ha sempre ma-
tenuto stretti rapporti anche 
con Franco Freda, il procu
r a t o r nazista incriminato per 
la strage di piazza Fontana. 

II Rognoni, pupillo di Pino 
Rauti. e un personaggio di 
notevole rilievo, tanto da go-
dere delle protezioni di in-
fluenti dirigenti nazionali del 
MSI. Vedremo che cosa dl-
ra ora ai giudici genovesi e 
milanesi se l'estradizione, gia 
richiesta, sara concessa dalle 
autorita elvetiche. «La sua 
posizione — ha detto il giudi
ce Frascherelli — e ancora da 
chiarire. Finora io non ho po
tuto interrogarlo, data la sua 
Iatitanza, e nemmeno attraver-
so le dichiarazioni di altre 
persone sono riuscito a fare 
luce su eventuali responsabi-
lita del Rognoni». Che tali 
responsabilita, e piuttosto gra-
vi, ci siano, e tuttavia fuori 
dubbio. II piano per 1'attenta-
to al diretto Torino-Roma ven-
ne messo a punto nella sua 
abitazione milanese. Ma il Ro
gnoni potrebbe dire molte co
se sui retroscena e sui lega-
mi con 11 MSI. Non e un se-
greto per nessuno che all'in-
terno del partito neofascista 
vi era chi voleva la cattura 
del Rognoni e chi invece era 
decisamente contrario. 

Hanno prevalso quelli che 
volevano l'arresto, per scopi 
che, per l'appunto, devono 
essere cercati nel quadro del
la dissidenza nelle file fasci-
ste. Anticipare quali saranno 
le sue dichiarazioni e ovvia-
mente impossibile, ma le re
sponsabilita che gravano sul 
suo conto coinvolgono, in pri
ma persona, i dirigenti del 
MSI. Rognoni. infine. per i 
suoi legami sempre mantenu-
ti con la cellula eversiva ve-
neta che faceva capo a Fre
da. potra interessare anche 
il giudice D'Ambrosio. Anche 
tali legami mettono sotto ac-
cusa il MSI. 

Ibio Paolucci 

Sconcertante episodio a Brindisi 

Sentinella d'aeroporto 
spara su un magistrate* 

BRINDISI, 17 
II pretore di Chioggia Giu

seppe Sannoner di 34 anni e 
stato ferito ad un braccio da 
un colpo sparato da una sen
tinella di guardia all'aero-
porto m'litare di Brindisi. Se-
condo il ministero della Di-
fesa il magistrato, in villeg-
giatura a Fasano con la ma-
dre e la sorella. sarebbe sta
to colpito mentre tentava di 
introdursi. poco dopo la mez-
zanotte. in una zona riserva-
ta deH'aeroporto. Lo stesso co-
municato aggiunge: «Da ul
terior! indagini e emerso che 
II Sannoner era in ferie per 
un forte esaurimento nervoso». 

La sentinella dell*aeroporto 
ha sparato in b?se alle con-
segne e in periodo di allarme 
quasi pcrpetuo. determinate 
dai dirottamenti e dal elima 
che essi seminano, e facile 
comprendere come In ten=io-
ne possa essere aumentata 
Ci sarebbe comunque da sta-
bilire se era propno neres-
sario. in questo caso :! co'uo 
di fucile. 

Ma la parte che desta maa 
giore perple^ita. del comuni
cato ministeriale. riguarda lo 
stato di sa'ute del pretore di 
Chioggia. II fatto che sof-
frisse di esaunmento nervoso 
e una novita as'olrta per rh: 
conosce il dottor Sannoner 

Infatti nsulta che il magi
strato ha regolarmente fatto le 
consegne al suo sostituto, il vi
ce pretore Mario Aorile, il 
13 luglio peroh£ quello era il 
periodo di vacan7a stabilito. 
II pretore aveva fissato anche 
una data csatta per il passag-
gio delle constgne al ricntro 
dalle fer'e. a Escludo catego-
rleamente che il dr. Sannoner 

avesse un esaurimento ner
voso» ha detto l'avvocato 
Aprile. E un altro legale, l'av
vocato Michele Bighin, ha ag-
giunto di aver avuto sempre 
stretti contatti di lavoro con 
il pretore e di non essersi 
mai accorto dello stato che gli 
attribuisce il comunicato 

Cannoniera 
spagnola 

spara confro 
yacht inglese 

MADRID. 17 
Col pi di flvvertimento fono 

statt sparati da una canno
niera spagnola contro lo yacht 
britannico « Pasadena ». Sem-
bra che 1'episodio si inqua-
dn nella annosa contesa per 
Gibilterra fra Madrid e Lon-
dra 1/ imbarcazione inglese 
non e stata tuttavia colpita 

L'incidente. di cui ha dato 
comun.cazione il ministero 
della marina spagnolo, e av-
vrnuto ien mentre lo yacht 
si appross'.mava alia Rocca. 
Secondo la versione ufficiale 
si e pensato che rimbarcazio-
ne facesse del contrabbando. 

Secondo quanto sottolinea-
no fonti attendibili, ma non 
ufficiah di Cib:lterra. lo yacht 
era sal pa to dal porto spagno
lo di Lacoruna facendo rotta 
sulla rocca da quattro anni 
«bloccata » per via terra da-
gli spagnoli. II «blocco», fl-
no a qualche tempo elastico 
b stato inasprito 11 6 agosto 

Rognoni (i l primo a destra) e Maurizio Marzorati (l'ultimo) 
imputati In un processo a Milano 

Dichiarato fuorilegge a Ragusa 

Un ristorante 
inquina inter! 
tratti di mare 

SCICLI. 17 
Da stasera e stato chiuso al pubblico il risto

rante « La scogliera » di Cava d'Aliga (Ragusa). 
L'ordinanza di chiusurn, firmata nella matti-
nata di oggi dal vice sindaco del Comune di 
Scicli, compagno Luigi Piccione. prende spunto 
dalle analisi formulate dall'Istituto provmciale 
di igiene e profilassi su un catnpione di acqua 
marina prelevata nella spiaggia sottostante lo 
esercizio pubblico in questione. L'analisi indi-
cava una presenza di coli superiore al limite 

In un primo momento il Comune di Scicli. 
aspettando il risultato degli accurati sopralluoghi 
dcll'urficiale sanitario del Comune. decideva di 
vietare la balneazione nel tratto di mare m-
quinato. Vista poi l'analisi deH'ufficiale sani
tario che accertava che Tunica causa di inqui-
namento delle acque marine della spiaggia di 
Cava d'Aliga era da addebitare alio S'DOJCO a 
mare dei rifiuti liquidi del ristorante «La sco
gliera ». la giunta monocolore comunista di Sci
cli prendeva la decisione di chiudere il locale 
fin quando il signor Carmelo Ciuca. titolare 
deU'esercizio. non provvedera alia costruzione 
di un pozzo nero-stagno. 

II provvedimento e stato adottato considerando 
die il signor Ciuca. dopo diversi inviti e diffide 
a provvedere alia costruzione del pozzo nero-
stagno. aveva sempre risposto con arroganza 

Frattanto. nelle borgate marittime sciclitane 
si sta formando un comitato anti-inquinamento, 
consapevoli del pericolo che rappresentano le 
sonde petrolifere deH'AGIP-Shell e della Gulf 
che a poche migiia dalla costa fanno dei son-
daggi per trovare il petrolio. 

Dopo la chiusura d'un bar 

Proteste contro 
il «coprifuoco» 
ad Orgosolo 

NUORO, 17 
Gravi incidenti sono accaduti ad Orgosolo dopo 

i festeggiamenti |>er il Ferragosto. Un bar che 
ieri sera aveva protratto l'orario di chiusura 
oltre la mezzanotte. ha provocato l'intervento 
intempestivo della polizia. Si sono verificati taf-
ferugli. con lanci di sassi ed uso di altri corpi 
contundenti. 
La polizia lamenta un ferito leggero, ma da 

parte dei manifestanti si afferma che la rea-
zione ordinata dal locale commissario e stata 
dura. 

In scguito, almeno quattrocento persone han
no manirestato davanti al commissariato di P.S.. 
La calma e stata ristabilita qualche ora piu 
tardi. Sono arrivati sul posto da Nuoro. il que-
store ed il comandante dei carabinieri. 

Dal loro canto, i cittadini di Orgosolo chie-
dono la revoca dei provvedimenti assunti negli 
anni caldi del banditismo. quando venue imposta 
la chiusura anticipata dei locali pubblici. 

A parte il fatto che le misure di tipo poli-
ziesco non servono certo a debellare la crimi-
nalita — come bene ha dichiarato nella sua 
relazione la commissione parlamentare d'inchie-
sta —. l'ordinanza che vieta agli orgolesi di 
attardarsi nei locali pubblici. non solo e ana-
cronistica. ma e arbitraria ed anti costituzio-
nale. E' tempo, crediamo. che ad Orgosolo venga 
abolito quella specie di « stato di assedio > esisten-
te da anni. e che la sua popolazione riacquisti i 
pieni diritti costituzionali in vigore in tutte le 
altre parti d'ltalia. 

Bilancio di tre feriti per un magro bottino a Portopalo (Siracusa) 

Sparatoria dopo rapina in banca 
Colpito un appuntato dei carabinieri e almeno due rapi natori — Un terzo arrestato — Altri due istituti di credito 
assaliti nella Sicilia orientale — Coniugi rapinati sull'autostrada Torino - Aosta - Venti milioni il colpo a Savona 

- CATANIA, 17. 
Tre rapine ai danni di isti

tuti bancari sono state com-
piute oggi nella Sicilia orien
tale. La piu grave e avvenu
ta a Portopalo, nel Siracusa-
no, dove un appuntato dei 
carabinieri, Vincenzo Montal-
to, di 28 anni, e almeno due 
dei rapinaton sono rimasti fe
riti dopo uno scontro a fuoco. 

La rapina. che ha fruttato 
ai rapinatori solo tre milioni 
di lire, e stata compiuta ver
so le 13,20, dieci minuti pri
ma della chiusura degli spor-
telli, nell'agenzia della Cassa 
rurale ed artigiana di Pa-
chino. 

I tre hanno fatto irruzione 
nell'istituto dj credito arma
ti di pistole. Al direttore del-
l'aganzia. Vincenzo La Lica-
ta, di 50 anni e al cassiere, 
Corrado Lombardo di 48. han
no intimato di consegnare :1 
denaro che era nella cassa 
forte. 

Avuti i tre milioni, i ban-
diti si sono diretti verso 
1'uscita. imougnando le armi. 
In quell'istante. davanti alia 
banca stava passando l'ap-
puntato dei carabinieri Vin
cenzo Montalto. che si trova 
a Portopalo in licenza Re-
sosi immediatamente conto 
che nella banca • era stata 
compiuta una rapina. il mi-
litare deH'arma ha cercato di 
bloccare i rapinatori. Ne e 
scaturito un conflitto a fuo
co. L'appuntato dei carabinie
ri e rimasto ferito da una 
pa Hot tola alia gamba destra. 
Secondo quanto il militare 
deU'arma ha dichiarato anche 
due dei banditi sarebbero ri
masti feriti. In seguito al 
trambusto determinatosi per 
la sparatoria, il direttore ed 
il cassiere dell'agenzia - sono 
riusciti a cogliere di sorpre-
sa alle spalle uno dei tre. Lo 
hanno disarmato "e consegna-
to poco dopo ai carabinieri. 
accorsi sul luogo della ra
pina. Si chiama Antonino Muz-
zicato ed ha 27 anni: e stato 
interrogato subito dal pre
tore. 

I due rapinatori che sareb
bero rimasti feriti sono fug-
giti a piedi in direzione della 
spiaggia; uno di essi e riu
scito a balzare su una «8o0» 
celestina sulla quale e'era un 
altro complice; l'altro e rima
sto a terra ma e riuscito si-
r.ora a far perdere le sue 
tracce. Fuggendo ha abbando-
nato parte della refurtiva: un 
milione. 

Le altre due rapine sono 
awenute in provincia di Enna 
e in provincia di Catania. 

Quattro banditi armati e 
ma-scherati hanno fatto irru
zione nella tarda mattinata 
nella a^enzia della Cassa di 
risparmio *V. E per le pro-
vincie siciliane» di Catena-
nuova, un piccolo centro nel-
Ennese Dipn avere minacci-i-
to imp:egati e clienti. si sono 
impossessati di circa mezzo 
milione di lire, fuggendo su 
una Fiat 128 bianca 

Infine due banditi con I vol-
ti coperti da calze ed arma
ti di un fucile e di una pi-
stola hanno compiuto una ra
pina nell'agenzia della « Ban
ca ponolarew dl Acl Bonac-
corsi. un piccolo centro del 
Catanese sulla rivicra Jonica, 
I malviventi hanno ordinato 

ai funzionarl della banca di 
consegnare loro tutto il - de
naro che era nelle casse. cir
ca un milione di lire. Quin-
di sono usciti prendendo po
sto su un'auto di media ci-
lindrata al cui volante era un 
complice. Un quarto compli
ce era rimasto in strada a fa
re da « palo ». -

• • • 
SAVONA, 17. 

Quattro banditi armati e 
mascherati hanno compiuto 
una rapina nel primo pome-
riggio di oggi nella sede del
la «Cassa di risparmio» in 
via Vittorio Veneto a Savo
na. Due di loro, armati di 
mitra, sono giunti davanti al
ia banca a bordo di una 
«giulia» color blu: scesi e 
lasciato un complice al vo
lante, sono entrati nell'istitu
to di credito ed intimato il 
R mani in alto » agli impiega-
ti ed ai pochi clienti presen-
ti. hanno arraffato quanto 
era possibile. Un terzo arma-
to sorvegliava la porta Pol 
sono usciti tenendo sempre 
spianate le armi e sono bal-
zati suirauto che e partita a 
tutta velocita. La «Giulia» e 
stata ritrovata una mezz'ora 
dopo nei pressi - del campo 
sportivo. 

II bottino della rapina e 
stato di circa venti milioni 
di lire. Tranne quello rima
sto alia guida deli'auto tutti 
indossavano un passamonta-
gna colore rosso; apparivano 
molto nervosi e ad un certo 
punto hanno minacciato di 
morte il direttore della ban-. 
ca Renato Fossarello. se non 
si fosse sbrigato ad aprire la 
cass^forte. 

VARESE, 17. 
Una rapina e stata compiu

ta nelle prime ore di stama-
ni in una villa di Sant'Ambro-
gio di Varese, abitata da due 
anziani coniugi. Adelaide 
Squinzi e Giuseppe Bigna-
schi. Quattro banditi armati 
e mascherati. verso le cin
que, sono entrati nella villa, 
dopo avere rotto un vetro 
della veranda. Immobilizzati 
i due coniugi che ancora dor-
mivano. hanno frugato dap-
pertutto. impossessandosi di 
450 mila lire in contanti e di 
circa 600 mila lire in gioiel-
Ii e oggetti d'oro. Subito do
po i banditi sono fuggiti a 
piedi, facendo perdere le 
tracce. 

» • • 
IVREA, 17. 

Due coniugi friulani. emi-
grati in Svizzera, hanno de-
nunciato di essere stati rapi
nati questa notte di circa cin
que milioni di lire mentre so-
stavano sull'autostrada Tori
no-Aosta, nei pressi del ca-
sello di Ivrea. Sono Antonio 
Sanzogno, di 45 annl, e Ro-
milda Vernier, di 43, abitanti 
a Neuchatel ed originari di 
Folgarida (Udine). 
i Alia vettura ferma si sono 
avvicinati due giovani. - Uno 
dei due ha estratto una pi-
stola e si e impossessato della 
borsa della donna, coatenente 
cinque milioni di lire. Dopo 
la rapina, 1 due coniugi sono 
rimasti per alcune ore sotto 
choc. Si sono rccati ad Aosta 
a denunciare 11 fatto soltanto 
a notte fatta. 

Inviolabile il «tesoro » dell'Andrea Doria? 
NANTUCKET (Massachusetts). 17 

La spedizione che ha tentato il recupero dei 
gioielli e di circa quattro milioni di dollari 
chiusi nelle casseforti del reliito dell'Andrea 
Doria sta rientrando a Port Thursday. Un 
portavocc degli organizzatori ha detto che la 
operazione e stata completata per lo meno per 
quest'anno. ma non ha voluto spiegare se c 
fino a qual punto la spedizione stessa abbia 
avuto successo. Pare che correnti marine. 

squali e altri ostacoli stiano rendendo quasi 
impossibile l'impresa. 

11 portavocc ha detto che da bordo del Nar-
ragansett e stato comunicato via radio che 
alcuni oggetti sono stati recuperati dall'in-
terno del relitto deH'Andrea Doria «ma non 
si sapra sino a domani sera di che si tratti >-
II Narraganset* (ripreso nella foto) " con a 
rimorchio il batiscafo dei sommozzatori arri-
vera a Airhaven domani pomeriggio. 

Ore di angoscia alia periferia di Brest 

Anziana signora ostaggio 
di due banditi assediati 

BREST (Francia) 17, 
Una donna di 71 anni sof-

ferente per scompensi cardia-
ci e dalle 11 di stamane I'osiag-
gio di due banditi che. dopo 
aver rapinato una banca, si 
sono barncati nella sua ca-
setta — alia penferia di Brest 
— per sfuggire alia polizia. I 
due armati di un mitra e di 
una pistola minacciano di 
uccidere ra»iziana signora, se 
la polizia non rimane lonta-
na dalla villetta. 

Tutto e cominciato stama
ne alle dieci. Due banditi so
no penetrati. armi In pugno, 
nella succursale di Place De 
Strasbourg del «Credit Indu-
striel de rOuestn e si sono 
fatti consegnare dal cassiere 
60 mila franchi (poco meno 
dl dieci milioni di lire). Usci
ti dalla banca, hanno voluto 

allontanarsi a bordo della lo
ro auto ma i tentativi di met-
terla in moto sono risultati 
inutili. 

Uno dei banditi' ha allora 
fermato una « Peugeot» sul
la quale si trovava una fa-
miglia: quando ha visto la 
pistola d uno del banditi, 
1'uomo al volante ha pensato 
a uno scherzo e con la ma-
no ha allontanato l'arma: e 
partito un colpo che, fortuna-
tamente non ha ferito nes
suno. 
; I due banditi, al cui inse-
guimento si erano lanciati il 
cassiere della banca ed un 
gendarme, si sono allora al-
lontanati di corsa. Vedcndo 
gli inseguitori awiclnarsi 1 
due hanno sparato ed un 
gendarme, Jean Le Can, si e 

accasciato al suolo mortalmen-
te ferito. 

Giunti alia periferia di Brest 
i banditi hanno fatto irruzione 
nella casetta di due anziani 
pensionati. Presa come ostag
gio la signora Le Borgne che 
era sola in casa, i due si so
no barricati all'intemo del-
Tabitazione, aprendo a piu ri-
prese il fuoco contro i gen-
darmi che avevano circondato 
l'lntero quartiere. 

Nel pnmo pomeriggio I ban
diti hanno chiesto alia polizia 
di mettere a loro disposizione 
un'automobile, - ma tale ri
chiesta e stata respinta. Nel 
frattempo sono giunti a Brest 
in aereo, provenienti da Pa-
rigi, gli agenti di una sezione 
della « Brigata anti-gang » spe-
ciallzzata in operazioni del 
genere. 

Chi e che va in carcere? 
Chi sono i detenuti? I dati 
dell'Istituto centrale di stati-
stlca rispondono a queste do-
mande con una chlarezza che 
va molto al di la dello scarno 
senso delle cifre. 

Nel penitenziari italianl 1 
detenuti analfabeti sono il 12,2 
per cento, coloro che hanno 
frequentato solo le elementarl 
e quindi molto spesso sono a-
nalfabeti di ritorno, raggiun-
gono il 75 per cento. Solo lo 
0,8 per cento hanno frequen
tato l'universita o hanno un 
titolo dl studio equiparato. 

L'ignoranza. alia quale qua
si sempre e legato un tenore 
di vita basso fatto dl priva-
zioni e di sofferenze, e dun-
que uno degli element! che ca-
ratterizza la popolazione car-
ceraria, perche e una delle 
cause che spinge a violare 
la legge. Spesso. infatti, il 
reato diventa un modo. anche 
se sbagliato. per tentare dl 
affrancarsi da una condizione 
inumana. 

La riprova viene fornlta da 
questi altri dati: solo il 2.8 
per cento del carceratl ap-
partlene alle categorie degli 
imprenditori e dei dirigenti. II 
29.2 sono disoccupati. mentre 
il rimanente 68 per cento sono 
lavoratorl. Ma tra questi ul-

timi sono compresi tutti coloro 
che non sono iscritti negli 
elenchi ufficiali dei disoccu
pati e cioe anche coloro che 
lavorano pochi giorni l'anno. 
i lavoratori stagionali e co
loro che sono costretti a paghe 
di fame. 

Quest'ultima serie di dati. 
sempre dell'ISTAT. completa-
no il drammatico quadro: ben 
il 57 per cento dei detenuti 
proviene da region! del Sud, 
il 27.1 dal Nord e il 12,3 per 
cento dal centro Italia. II 3,7 
per cento dall'estero. 

In questa serie di numeri, 
come abbiamo detto, ci sono 
molte delle premesse della 
tragedia carceraria in Italia. 
E e'e, soprattutto, la spie-
gazione del gran numero dl 
innocenti che marciscono in 
prigione in attesa di un giu-
dizio che arrivera dopo molti 
e molti mesi, se non anni. 
Essere poveri. disoccupati, 
senza istruzione significa com-
battere una dura lotta quoti-
diana per sopravvivere, una 
lotta dalla quale non sono 
esclusi i colpi proibiti. ouelli 
che portano in galera. Ma si-
gnifica anche non avere. una 
volta raggiunti dalla lunga 
mano della giustizia che con
tro i diseredati e sempre sol-
lecita, la possibilita di difen-' 
dersi adeguatamente. Per il 
disoccupato di Palermo chp 
ruba un paio di calzini in un 
supermercato non ci sono 
grandi avvocati che si muo-
vono. Per l'industriale inqui-
natore si muovono non solo 
luminari della scienza giuri-
dica, ma perfino il presidentp 
della Repubblica che concede 
la grazia per anon umiliare 
oltre misura» il colpevole. 

Ma non sono umiliati que-
gli oltre 12 mila detenuti che 
da tempo attendono un £»iu-
dizio? E non sono umiliati 
quel padre che e costretto 
a rubare una mela per sfa 
marsi in qualche modo o quel
la madre che e costretta a 
mettere al mondo dieci figli 
per non scontare il carcere 
inflittole per aver venduto po
chi pacchetti di sigarette di 
contrabbando? 

Non si tratta di fare del 
pietismo; si tratta di chia
rire il significato profondo che 
deve avere, in un paese ci
vile, la parola giustizia e la 
funzione che deve avere la 
pena. 

Che giustizia e mai quella 
che mette in galera I poveri 
per il solo fatto di essere po
veri (esiste una norma che 
punisce la questua dell'ele-
mosina) e che lascia liberi 
chi esporta capital! all'estero, 
chi butta sul lastrico migliaia 
di lavoratori. chi, speculando. 
distrugge boschi e stravolge 
1'ambiente? 

E che pena e mai quella 
che si deve scontare prima 
che sia stata provata la col-
pevolezza, che distrugge la 
personality dell'individuo. che 
5frutta il lavoro del recluso. 
che e il contrario di quello 
che dovrebbe essere. cioe un 
modo per reinserire chi ha 
sbagliato nella societa? 

Siamo dunque ad un pro-
blema, ad una scelta di fon-
do. come i comunisti hanno 
sempre sostenuto. E conforta 
che II neoministro di Grazia 
e Giustizia si sia dichiarato 
pronto a presentare in parla-
mento una serie di provvedi
menti Iegislativi per la ri-
forma del codice penale e dl 
quello di procedura penale. 
per snellire le procedure, per 
evitare le lungagginl burocra-
tiche. 

Lo stesso ministro si e detto 
favorevole all'introduzione del
la probation, cioe 1'affidamen-
to dei condannati per reati 
piu lievi a nuclei familiari 
che collaborino al loro rein-
serimento. Altre proposte ml-
nisteriali riguardano 11 pro-
blema edilizio. gli agenti dt 
custodia. I rapporti sessuali 
dei reclusi. Tutti temi ed ar-
gomenti pressantl di cui pert 
ormai si parla da anni e sul 
quali sono state fatte numero-
se promesse regolarmente mai 
mantenute. 

Ma 11 drammatico problem* 
delle career! non pud piu at-
tendere: il livello di guardia 
e stato da tempo supcrato. 

Paolo Gambescia 

Che cosa 
accade nella 

prigione 
sotto inchiesta 
di Avezzano? 

Dal nostro corrispondente 
AVEZZANO, 17 

Cosa succede nel carcere di 
Avezzano? Nei giorni scorsi co
me si ricordera il « San Nicola » 
e stato teatro di ripetute ma-
nifestazioni da parte dei dete
nuti che prendevano si, lo spun
to da analoghi episodi accaduti 
in tutta Italia, ma che presen-
tavano caratteristiche partico-
!ari. Non accade spesso, per 
fortuna, che in un piccolo car
cere ci siano. in un breve spa-
zio di tempo, reclusi che ingoia-
no 4 cucchiai. altri che man-
giano lampadine e che si veri-
fichino tentativi di fuga con-
clusi. a quanto si dice, con il 
fuggiasco legato al lelto di con-
tenzione. 

A questi episodi che se vcri, 
come sembra. sono di indubbia 
gravita ne devono essere aggiun-
ti altri che lasciano perlomeno 
perplessi. Ne citiamo solo al
cuni: 

a) il sostituto Procuratore 
della Repubblica di Avezzano. 
dott. Gianlorenzo Piccioli, che 
assolveva la funzione di di
rettore del « San Nicola > (non 
e certo una cosa molto frequen-
te trovare un magistrato che 
diriga un carcere) qualche me
se fa viene improvvisamente so-
stituito. Ad assumere l'mcarico 
e il direttore del carcere del-
l'Aquila. 

b) il comandante delle guar-
die carcerarie. maresciallo Di 
Natale. pare sia stato sottopo-
sto ad inchiesta a scguito di 
una evasione avvenuta qualche 
mese fa qui ad Avezzano. 

c) dalle indagini sugli avve-
nimenti ultimi vengono esclu
si I nidgistrati locali (anche 
questo fatto e inconstieto) e 
l'incarico viene affidato al dott. 
Amicarelli. sostituto procurato
re di Pescara. 

Esiste for&e una relazione tra 
la sostituzione del dott. Piccioli 
da direttore e restromissione 
della magistratura locale dal-
1'inchiesta in corso. 

I) ministro Zagari ha piu vol
te pubblieamente ribadito > che 
il suo ministero si sarebbe su
bito mosso per risolvere tutti 
quel problem)' che sono stati al
ia base delle manifestazioni nelle 
carceri italiane. onde evitare il 
ripertersi di nuove proteste. Ha 
gia dispo^to il Ministro una se-
na indagine amministrativa sul 
carcere « San Nicola > di Avez
zano? 

Se cid non e stato fatto. cosa 
si aspetta ancora? 

g. s. 

Mondragone 

Si capovolge 
un motoscafo: 

annegano 
due f idanzati 

CASERTA, 17. 
Due giovani fidanzati, Raf-

faellina D'Anna, di 20 anni, 
di Caserta, e Biagio Miraldi, 
di 26, di Afragola, sono morti 
oggi annegati: il motoscafo 
con il quale stavano facendo 
una gita si e infatti rove-
sciato nel tratto di mare da
vanti a Mondragone. 

L'incidente e awenuto quan
do a bordo del motoscafo, sul 
quale erano anche la sorella 
del Miraldi. Giovanna, di 16 
anni, Ciro Marteni. di 29. e 
il figlio di quest'ultimo, Fran
cesco di quattro, i giovani sta
vano tomando verso riva. 
Per ragioni non ancora ac-
certate, la barca si e capo-
volta. Ciro Marteni e riuscito 
a tenere a galla il figlioletto 
portandolo a riva; anche Gio
vanna Miraldi e riuscita a rag-
giungere la spiaggia. Biagio 
Miraldi e la fidanzata sono 
stati invece travolti da una 
onda. 

Dalla riva, a bordo di una 
barca a remi, e allora uscito 
in mare un vigile del fuoco 
in servizio al distaccamento 
portuale di Napoli ma in va-
canza a Mondragone. II vigi
le e riuscito a recuperare i 
corpi del fidanzati e a por-
tarll a riva da dove la D'An
na e Miraldi sono stati tra-
sportatl in una clinica di Mon
dragone. I giovani erano perb 
gia morti. 

Nella stessa clinica e sUto 
ricoverato per lievi sialOMl 
dl asfissia Ciro 
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15 milioni di autovetture affollano strade e autostrade italiane 

VELOCITA: PERKOLO N. 1 DEL HIENTRO 
Cosi sono morti gli otto di Genova 

Code interminabili ai caselli — Le cause principali delle sciagure: la fretta e i sorpassi azzardati — II tre-
mendo incidente presso Chiavari — Ancora fra la vita e la morte i due sopravvissuti alio scontro sull' auto
strada — Un' intera famiglia distrutta sulla Salerno - Reggio Calabria — I consign degli addetti al traffico 

GENOVA — Due ImmaginI della tragedla. I rotlami delle due auto e (a destra) la signora americana e suo flglio entrano In ospedale 

Lunghe code ai caselli au-
tostradali, tamponamentl a 
catena, gravi incidentl che 
coinvolgono intere famlglie: 
sono le prime avvisaglie di un 
rientro massiccio che fra ieri, 
oggi e domani convoglia sulie 
strade italiane — stando ai 
dati forniti dalla polizia stra-
dale — non meno di quindi-
ci milioni di autovetture. 

Parliamo piu avanti della 
piu grave delle sciagure awe-
nute, quella che, sull'autostra-
da Sestri Levante-Genova, ha 
provocato otto morti e due 
feriti, in fin di vita. E' un in
cidente che non fa testo, data 
la sua gravita ed eccezio-
nalita. 

Tuttavia il traffico in li-
nea generale non e tranquillo: 
ieri mattina ai caselli dell'Au-
tosole di Ceprano e Frosino-
ne si e formata una coda 
lunga tre chilometri. Al ca-
sello di entrata di Mestre 
Marghera, sulla Serenissima, 
centinaia di auto sono rima-
ste bloccate. Code lun
ghe parecchi chilometri han-
no intasato anche il trat-
to autostradale fra Salemo e 
Napoli. 

Sorpassi azzardati e veloci
ta eccessiva, sono le cause 
piu frequenti di gravi inci
dent!. In quest! giorni oltre 
274 mila automobilisti sono 
stati multati per eccesso di 
velocita. Si ha fretta di tor-
nare a casa o al lavoro? II 
fatto e che I tempi del rien
tro sono stati ridotti al mini-
mo, per godere fino all'ultimo 
del riposo nei luoghi scelti, 
mentre sarebbe opportuno de-
dicare piu tempo al viaggio 
di ritorno. 

Altra caratteristica: gli in-
cidenti sono quasi tutti rl-
scontrabili nei viaggi dal Sud 
al Nord. Prova indiretta che 
il flusso piii massiccio awie-
ne proprio in questa direzio-
ne. Non guldare di notte. non 
correre, non mettersi stanchi 
alia guida, scegiiere itinerari 
piu lunghi, ma meno bat-
tuti, sono i consigli che l'ACI, 
la polizia stradale, la finan-
za, i carabinieri non si stan-
cano di dare. 

Sono diventate cinque, nei 
frattempo, le vittime dello 
scontro sulla « Sole», nei 
press! di Lodi: un'intera fami-
glia sterminata; ne piu ne 
meno come a Salerno dove i 
morti sono stati tre. Un 
capofamiglia e morto e m o 
glie e figlia sono gravi per 
un altro incidente sulTAuto-
sole presso Cantagallo (anche 
qui velocita eccessiva); un 
27enne si e ucciso andando 
fuori strada presso Salsomag-
giore. Un quattordicenne in-
oosciente ha travolto e ucci-
•o con la macchina sottrat-
ta al padre due anziani fra-
telli a Palermo. Padre e fl
glio sono morti a Mestre 
per uno stop non rispettato; 
altre due vittime a Parma in 
un tamponamento a cinque 
sull'Autosole. Ma la sciagura 
piu spaventosa resta quella 
di Genova. 

Dalla nostra redazione 
GENOVA, 17 

Ci sono volute diverse ore 
agli agenti della polizia stra
dale per riuscire a identifi-
care le vittime dello spaven-
toso incidente avvenuto que
sta notte sull'Autostrada Ge-
nova-Sestri Levante, nei pres-
si di Zoagli dove otto perso-
ne sono morte carbonizzate 
ed altre due hanno riporta-
to lesion! gravissime per le 
quali sono ora ricoverate in 
condizioni disperate. 

Le vittime 
Le vittime sono quattro ra-

gazze di Lucca, un loro co-
noscente, di Pistoia, e tre 
componenti della famiglia di 
James Tipton, di 36 arm!, 
atatunitense funzlonario del
la NATO, in viaggio dalla 
Oermania a Uvorno. La mo-
glie e un figlio di Tipton so
no i due feriti gravissimi. 

La strage, una delle piu 
gravi awenute negli ultiml 
annl suite strade genovest, e 
atata ricostruita dagli agen
ti della polizia stradale, che 
con I vigili del fuoco e ml-
litl delle pubbllche asslsten-
m si sono prodlgati per tut-
lt> la - notte, senza tuttavia 

riuscire a fare ancora com
plete luce sulle cause della 
sciagura. dato che i due vel-
coli sono andati completa-
mente dlstrutti e gli unici 
due superstlti sono in con
dizioni tali da non poter es-
sere interrogati. 

Secondo 1 prlmi accerta-
menti, il tragico scontro e 
avvenuto verso le 22,30 al-
l'uscita della galleria del-
TAnchetta nei press! di Zoa
gli. Una «Porsche 912» di 
color verde, di proprieta del-
1'impresario edile Severino 
Conti, di 33 anni, da Arezzo 
ma residente a Pistoia, in 
viale Italia 51, stava proce
dendo a velocita molto ele-
vata in direzione di Genova. 

Ad un certo punto la po-
tente vettura sfuggiva al 
controllo del conducente e 
sbandava andando a strlscla-
re contro il guard-rail sen
za che tuttavia l'urto riuscis-
se a rallentare sufficiente-
mente la corsa: ormal priva 
di controllo la «Porsche» 
sembra abbia perso anche 
una ruota, continuando a 
strisciare per una sessanti-
na di metri contro la barrie-
ra protettiva e infilando poi 
un tratto di spartitraffico 
privo di guard-rail, che ser
ve da interscambio tra le due 
corsie. 

La corsa ormai folle della 
potente vettura finiva cosl 
nella carreggiata opposta 
dalla quale, in direzione di 
La Spezia, stava in quel me
mento sopraggiungendo una 
«Mercedes» alia cut guida 
c'era appunto il funzlonario 
della NATO. Lo scontro fron-
tale e stato tremendo: le due 
auto si trasformavano in un 
groviglio di lamiere che si 
incendiava. Nei rogo moriva-
no carbonizzati 1 cinque oc
cupant! della « Porsche », 
James Tipton e due suoi figli. 

I soccorsi 
Accorrevano intanto alcuni 

automobilisti di passaggio i 
quali davano l'allarme: pochi 
minuti dopo erano sul po-
sto i vigili del fuoco del dl-
staccamenti di Chiavari e di 
Rapallo, gli agenti della po
lizia stradale e i mlliti della 
Croce Verde di Chiavari. 
Mentre con gli schiumogeni 
venivano domate le fiamme 
e le salme rimosse dagli abi-
tacoli, i soccorritori prowe-
devano al trasporto aU'ospe-
dale di Chiavari del familia-
ri del Tipton, le cui condizio
ni apparivano disperate. 

Pochi istanti dopo il rico-
vero cessava Infatti di vi-
vere James jr., di 15 anni 
e Paoline, di 4. La madre, 
Meylbe, di 36 anni e I'altro 
figlio Harlem, tredicenne. ve
nivano ricoverati con pro-
gnosi riservatissima. 

Piu difficili le indagin! per 
Identificare gli occupanti del
la «Porsche ». Dopo diverso 
tempo, dairemmasso di la
miere bruciate e ricoperte di 
schiumogeno, gli agenti riu-
scivano a rinvenlre una car
ta di identita intestata a 
Franca Biagini, una ragaz-
za residente ad Aquileia dl 
Lucca in via Aquileia 28, che 
proprio oggi avrebbe dovuto 
compiere 36 anni. Nei corso 
della notte venivano cosi in-
teressati gli agenti della po
lizia stradale di Firenze, Luc
ca, Pistoia e poi Via reggio, 
riuscendo a giungere alia 
identificazione delle altre per-
sone che erano assieme alia 
Biagini. La giovane era in
fatti da due giorni ospite 
della pensione «Gardenias di 
Viareggio e gloved! sera era 
uscita per andare a ballare: 
con lei c'era Franca Mar-
chetti, di 25 anni, residen
te in frazlone Val D'Ottavo 
del comune di Borgo a Moz-
zano. e le due sorefie Mariel-
la e Donatella Orsettl. rispet-
tivamente di 17 e 14 anni, 
anche loro resident! ad Aqui
leia di Lucca, in via Aqui
leia 13. 

Erano usclte per andare a 
ballare a Viareggio e non si 
spiega qulndl come potesse-
ro trovarsi a Zoagli: non e 
escluso tuttavia che abbiano 
Incontrato II conducente del
la * Porsche* 11 quale po-
trebbe averle Invitate ad una 
gita in Riviera. 

II rinnovamento passa atfraverso la piena mobilifazione di quesfe lavoratrici 

SONO OLTRE 2 MILIONI LE DONNE 
OCCUPATE NEI SETTORI AGRICOLI 

La trasformazione democratica nelle campagne si salda con la lotta per I'emancipazione 
femminile - Ruolo delle Regioni verso I'impresa contadina - Superare incertezze e resistenze 

Le donne occupate in agri-
coltura — dipendenti ed auto-
nome — superano gia 1 due 
milioni (piu del 50 per cento 
del totale di tutti gli addetti): 
si tratta di una massa consi-
derevole, di una parte impor-
tante delle forze sociali che 
devono essere mobilitate per 
la trasformazione democrati
ca dell'agricoltura, per 11 su-
peramento dell'assetto fondla-
rio, per lo sviluppo dell'asso-
ciazionismo, per la valorizza-
zione dell'impresa e della fa
miglia contadina, per la spe-
clalizzazione produttiva e la 
trasformazione industriale del 
prodotti agricoli. 

Determinare una forte ca
pacity di mobilitazione ed 
una ulteriore presa d! cosclen-
za tra le lavoratrici agrlcole 
e necessario in vaste zone del 
Paese, soprattutto al Sud, do
ve il processo produttivo ri-
cade prevalentemente sul la
voro colonico e femminile, o 
in vaste zone della montagna 
dove la conduzione aziendale 
della impresa contadina pog-
gia in buona parte sul lavoro 
delle donne anche se, spesso, 

sul piano giuridico vengono 
definite coadiuvanti. 

Problem! come quell! della 
piena occupazione, di una giu-
sta rivalutazione e remunera-
zlone del lavoro, di sollecita-
zione all'associazionLsmo, di 
strutture civili, di superamen-
to delle persistenti discrimi-
nazioni giuridiche diventano 
misure dirompenti per un nuo-
vo tipo d! sviluppo; solleclta-
no una qualificazione degli 
interventi pubblici volt! a ri-
solvere i problem! produttlvi 
(qualitativi e quantitativi) e 
quell! social! dell'ambiente e 
del territorio; richiedono un 
movimento reale d! forze che 
deve anche impegnare la vo-
lonta di lotta e di cambia-
mento da parte delle donne. 

Una riforma agraria, pog-
giata su obiettivi occupatio
nal!, associativi e social!, che 
affermi, contemporaneamen-
te, il ruolo delle donne nei 
processo produttivo e nell'a-
vanzamento della civilta nelle 
campagne, costitulsce un nes-
so efflcace tra il processo di 
emancipazione femminile e la 
trasformazione democratica 

dell'agricoltura. 
Di qui, la necessita di un 

forte impegno delle lavoratri
ci agricole a participate alia 
elaborazione del piani di zo
na, ad aprire vertenze terri
torial!: da una tale battaglia 
la lavoratrice agricola uscira 
rafforzata, contera di piii, 
contribuira a realizzare il suo 
diritto al lavoro. 

La battaglia per un pro-
fondo rinnovamento dell'agri
coltura e Pelemento aggregan-
te di tutte quelle forze che 
vogliono battere le spinte mo
derate e conservatrici che non 
rlsparmiano, certo, le donne 
per le quali, anzi, si teorizza 
il ritorno nell'amblto casa-
lingo. 

Occorre superare incertezze 
e resistenze, uscire alio sco-
perto: e questo 11 solo valldo 
terreno di confront© fra le 
forze che vogliono camblare 
e ammodemare ragrlcoltura, 
dando alia lotta per l'occupa-
zione, al rafforzamento delta 
impresa contadina, all'associa-
zionismo priorita ben definite 
ed affermando, nei contempo, 
il nuovo ruolo delle donne. 

Allarmanti dati sugli incendi delle foreste demaniali 

58 mila ettari di boschi 
distrutti nei giro di 7 mesi 
Superati gia fin d'ora i danni provocati nell'intero corso del 1972 
La scarsita dei mezzi a disposizione e I'opera degli speculaffori 

In soil sette mesi si sono 
gia superati quest'anno, sia 
per numero, che per estensio-
ne e per danni, gli incendi di 
boschi relativi a tutta l'an-
nata 1972. 

Denuncia 
contro 

la pesca 
costiera 

Sergio Veccia 

TORINO. 17 
Un veterinario torinese, il 

dolt Giancarlo Ferraro-Caro. ha 
inviato al ministro della Manna 
Mercantile una lettera in cui 
denuncia «la pesca alia canna, 
subacquea, con rctini e coltel-
li» coraunemente praticata «in 
palese violazione del disposto 
della ordinanza del capitano di 
porto nei circondario marittimo 
di Sanremo* Iungo le scogliere 
prospicienti gli stabilimenti bal-
neari ad est e ad ovest del 
porto di Sanremo. 

Nell'esposto — inviato in co-
pia anche al comandante la ca-
pilancria di porto, al pretore ed 
al presidente deU'ENPA di San
remo — il dott. Ferraro-Caro 
rileva che c la cosa e tanto piu 
grave in quanto la fauna ittica 
che trova I) suo naturale habitat 
nelle scogliere della costa costi-
tuisce il piu valido depuratore 
biologico delle acque inquinato 
e che < qualunque danneggiamen-
to di tale fauna rappresenta un 
grave danno che ricadc sulla 
comunita dei turistl e dei resi-
denU». 

Infatti fino al 31 luglio si 
sono avuti oltre 2 mila 600 
incendi che hanno distrutto 
un totale di 58 mila ettari di 
bosco, con un danno che su-
pera i tre miliardi di lire. 

Nei T2, anno considerate 
« felice » per il patrimonio bc-
schivo nazionale, la totalita 
degli incendi non ha supera-
to nei numero 1 2 mila 300, 
per una estensione di circa 
19 mila ettari e un danno va-
lutabile in un miliardo e 
mezzo. 

Quest! sono i dati forniti 
dall'Azienda di Stato per le 
foreste demaniali, che racco-
glie statisticamente la sltua-
zione boschiva italiana. 

Quest'anno, solo nei primo 
trimestre, nelle tre regioni 
piii colpite (Liguria, Piemon-
te e Lombardia) sono brucia-
ti oltre 34 mila ettari di bo
schi. mentre nei secondo tri
mestre (non si conoscono an
cora in dettaglio i dati di lu
glio) non si sono superati i 
15 mila. Le regioni piii col
pite in questo secondo tri
mestre, sono state invece la 
SIcilia e la Puglla, quesful-
Uma sottoposta ad indagini 
approrondite perche moltl de
gli Incendi hanno tutta la 
parvenza dl essere dolosi. Del 
resto non solo In Puglia la 
speculazione opera le sue tri-
stl imprese nei tentativo. pur-
troppo spesso riuscito, dl in-
cendlare con i boschi anche I 
vincoli paesaggistlci. 

Varl incendi si sono verifl-
cati nei secondo semestre an
che In Toscana, mentre nei 
Lazlo ts&i sono stati molto 11-
mitatl, grazie anche — si fa 
rilevare — ad una maggior 

organizzazione delle squadre 
antincendio. 

Comunque, gli esperti del 
settore, non prevedono com-
plessivamente un'annata tra-
gica come quella del *71, an
che perche la situazione me
teorologies (frequenti piogge 
anche nella piena stagione 
estiva) ha «salvato» dalla 
compieta siccita molte zone 
boschive. 

Si e parlato di un'annata 
tragica nei "71, e in effetti. i 
6 mila 400 incendi verifica-
tisi in queiranno, con la di-
struzione di 82 mila ettari di 
boschi e danni per quasi 6 
miliardi, risuitano essere qua
si un record. 

Negli ambient! ministerial! 
si rileva al riguardo l'insuffi-
cienza di forze umane e di 
mezzi per poter 11 mi tare i du-
ri colpi che II nostra patrimo
nio boschivo subisce ogni 
anno. 

Infatti — si sottolinea — i 
6 mila dipendenti del corpo 
forestale, non sono certo sufft-
cienti a controllare la situa

zione per I molteplicl altri one-
ri che su loro incombono. An
che l'intervento dei vigili del 
fuoco, che per legge sono re-
sponsabili anche degli incen
di boschlvi, non sempre av-
viene con la celerita richle-
sta dalla situazione, a causa 
della indisponlbilita a volte 
flsica degli addetti. gia Im-
pegnati in altre operazionl, 

Inoltre. viene fatto rileva
re come le squadre abbiano 
la necessita di un ammoder-
namento dl mezzi, con aerel, 
ellcotteri, mezzi clngolati, an
che per II raggiunguriento 
delle cone oolplto 

Di ci6 devono essere consa-
pevoli tutte le forze politiche 
e sociali democratiche, il mo
vimento sindaoale e, In pri
mo luogo, la classe operaia 
se si vuole evitare che la crisi 
in cui versa l'agricoltura — 
resa insostenibile dalla gestio-
ne capitalistica nazionale e 
dalla politica protezionistica 
comunitaria — si accentui an-
cor piu ed impedisca di usci
re dalle secche di una situa
zione economica irta di con-
traddizioni e difficolta. 

L'awento delle regicnl e le 
competenze agricole ad esse 
demandate dalla Costituzio-
ne consentono una modifica 
netta della politica agraria sin 
qui seguita dalle forze domi
nant! anche se occorre tener 
conto del feroce attacco anti-
regionalista tendente a far ri-
durre i poteri regicnali sia in 
agricoltura che in rapporto ai 
problemi di trasformazione 
sociale. 

Cid nonostante alcune Re
gion! — e non a caso, fra es
se, le regioni govemate dal-
le sinistre — si sono gia ci-
mentate con la deflnizione di 
precise scelte di fondo in or-
dine all'impresa contadina, 
al credito, alTassociazionismo. 
Sono scelte che possono dare 
alia agricoltura un ruolo non 
piii marginale nei quadro del
lo sviluppo economico com-
plessivo, favorendo lo svilup
po delle zone depresse, in par-
ticolare del Mezzogiomo e 
della montagna. sviluppando 
rindustrializzazione e tonifi-
cando cosl l'intera economia. 

Decisive, a questo fine, di
ventano le lotte dei braccian-
ti e dei contadinl per nuovi 
rapport! di produzione, per un 
diverso modo di ripartizione 
del reddito, per un indirizzo 
dinamico degli investimenti e 
dei consuml sociali, per ml-
gliorare la condizione occupa-
zionale e retributiva. 

Con tale visione unitaria 
degli obiettivi, i braccianti, 
oggi impegnati in molte pro
vince nelTazione sindacale per 
il rinnovo dei contratti pro-
vinciali, hanno posto anche 
l'urgenza di una lotta strenua 
contro il sottosalario, la de-
qualificazione. la sottoccupa-
zione e per spezzare le radici 
della discriminazione che col-
piscono soprattutto la donna 
e pregiudlcano le stesse pos-
sibilita di trasformazione del
l'agricoltura. 

Alia 5tessa stregua. 1 con-
tadkii che si battono per una 
giusta riforma deH'affitto, per 
rovesciare la politica protezio
nistica del MEC. per imporre 
interventi stantturali, per au-
mentare — attraverso I'asao-
ciazionismo il loro potere di 
contrattazione e i loro reddi-
ti — devono lottare per riva-
lutare il ruolo della donna 
contadina, riconosoere 11 suo 
lavoro e la parita gluridioa. 

Su quest! obiettivi di conte-
nuto profondamente rlnnova-
tore si misura la reale volonta 
riformatrice delle forze poli
tiche e sociali democratiche. 11 
concrete impegno del nuovo 
govemo. I'intendimento dl 
quelle forze cattollche — che 
se vogliono essere conseguen-
U con le preoccupanti analisl 
che fanno sul teml deU'agri-
coltura — debbono battersi 
per camblare, per asslcurare 
alle donne contadine un ruolo 
attlvo e da protagonlste nella 
battaglia per rlmovare ragrl
coltura nei nostra Paese. 

Irea Gualandi 

Oltre 200 
miliardi 

necessari per 
aeroporti 

piii moderni 
II ministro dei Traspor-
ti ha illustrato una si
tuazione insostenibile 

In una saletta dell'aerosta-
zione internazlonale dl Plu-
miclno, gremlta di giornali-
sti, l'on. Preti ha tenuto la 
sua prima conferenza-stampa 
nella veste di ministro del 
trasporti. Scopo dell'incontro: 
fare il punto sulle condizio
ni del slstema aeroportuale 
nazionale, notoriamente in 
crisi, su quanto si e fatto si-
nora per sanarlo, su quanto 
occorrera fare, gia da ora, 
perche il futuro del traffico 
aereo possa essere affronta-
to con un mlnimo dl tran-
quilllta. 

II nuovo ministro ha esor-
dito con la constatazione, dl-
ventata ormal, purtroppo, ov-
vla, deU'lnadeguatezza delle 
strutture attuali. Dl fronte 
all'Incremento costante del 
numero dei passeggerl, al po-
tenzlamento del mezzi tecnl-
ci, la maggior parte dei no-
strl aeroporti si rivelano as-
solutamente lnsufflclentl. 

Le cause dl questo stato di 
cose, secondo Pretl, vanno ri-
cercate nella irrlsorieta delle 
spese effettuate in questo de
licate settore e, quindi, nella 
eccessiva prollferazione del 
plccoli aeroporti locali, mol
tl dei quali sono sort! in se-
gulto a pressionl campanili-
stiche. 

Si tratta certo di rllievl fon-
dati, ma che merltano qual-
che puntuallzzazione. Se 6 ve
ro, ad esempio, che per Fiu-
miclno sono stati spesi dal 
1960 ad oggi circa 80 miliar
di contro 1 200 e passa spe
si in Francia per l'aeroporto 
di Orly, e altrettanto vero 
che lo scalo romano, a dlffe-
renza dei maggior! aeroporti 
internazionali, e nato all'in-
segna della improvvisazione. 
del tutte sprovvisto di un 
credibile piano dl sviluppo. 
Sicche, anche se 1 soldi so
no risultati essere pochi, cer
to e pure che sono stati spe
si nei peggiore dei modi pos-
sibile, nella costruzione, a 
scaglioni, di opere che si ri-
velavano gia superate non ap-
pena ultimate. 

E che si sia ancora fermi 
a questa logica, lo hanno con-
fermato le successive dichia-
razioni di Preti. II ministro 
ha infatti insistlto a lungo 
sulla necessita di una rapl-
da approvazione del disegno 
di legge, presentato In Par-
lamento sul finlre dell'anno 
scorso, che prevede l'erogazio-
ne dl 220 miliardi di lire per 
la risistemazione dell'intera 
rete aeroportuale italiana. Di 
questa cifra, certo non enor-
me, 50 miliardi circa dovreb-
bero essere utilizzati per 11 
solo aeroporte di Fiumicino, 
che gia oggi, ma ancor piu 
in futuro, costltuisce con Mi-
lano l'asse portante del no
stra sistema. 

II guaio e che 1 50 miliar
di di cui e prevista la spe-
sa basteranno appena a ren-
dere tollerabile la situazione 
per 3 o 4 anni, alia scaden-
za del quali la crisi cronica 
di Fiumicino minaccia di 
trasformarsi In collasso. Sia-
mo d'accordo, che, come -ha 
piu volte ripetuto Ton. Pre
ti, occorre fare in fretta, che 
ci trovlamo dl fronte a pro
blemi gravi che non ammet-
tono procrastinazioni, ma non 
si pud davvero, se si vuole 
raggiungere un'efficienza da 
cui dipende il futuro della 
nostra aviazione civile, contl-
nuare sulla strada percorsa 
slnora, all'lnsegna della prov-
visorieta e della disorganicita. 

Lo stesso ministro ha del 
resto fatto cenno ad una leg
ge che dovrebbe •program-
mare per 11 futuro»: ma cl 
si deve rendere conto che il 
futuro e arrivato, che nei 1981 
tanto per fare una cifra ri-
portata dall'on. Pretl 1 pas
seggerl prevlsti per 11 «Leo
nardo da Vinci» saranno 
15^ milioni, con 260.000 mo-
vimenti aerel. Le strutture at
tuali, ha ripetuto Preti, non 
potranno neppur minima-
mente far fronte ad un traf
fico di queste dimensionL Con 
1 50 miliardi della nuova leg
ge si potranno completare 1 
parcheggi aerel, costruire una 
adeguata zona-mercl e un cen
tra di distruzione dei rifiuti, 
adeguare gli implant! lumino-
si, e soprattutto. dotare di 
un efflcace sistema di radloas-
sistenza per la terza pista or 
ora ultimata (ma che ne e 
sprowista per la solita man-
canza di fondi). 

Ma, per 11 1978, neanche 
queste innovazioni saranno 
sufficient!. Preti ha prean-
nunciato la costruzione di una 
quarta pista (e la difesa del
l'ambiente?) e di una nuova 
aerostazlone, destinata a ser-
vlre 1'AlItalia nei suoi vol! na-
zionall ed Internazionali. In 
questo modo, la vecchia aero
stazlone sarebbe alleggerita 
del 50 o 60 per cento del vo
lume abltuale di traffico. 

La nuova aerostazlone, pa
re ormal certo. si fara; 11 re-
Iativo disegno di legge. gia 
approvato dalla Camera, pas-
sera in autunno aU'esame del 
Senate, dopodiche dovrebbe 
entrare In fase operativa. Be-
ninteso. queste pud essere 11 
limlte massimo airespansione 
di Fiumicino. 

a. c. 

La rubrica della 
POSTA PENSIONI 

oggi non esce in coin-
cidenza della settima-
na di Ferragosto; la 
pubblicazione della ru
brica riprendera saba-
to 25 agosto. 

Lettere 
all9 Unitec 

II governo non 
dimentichi 
le pensioni 
degli invalidi 
Cara Unita, 

da un mese tutti i giorni sul 
Olomall, alia TV I mtnistrl, tl 
senatore Fanfanl nuovo se-
gretario della DC, vanno dl-
cendo: «Tutti git Itallanl de
vono fare del sacrtftci se si 
vuole salvare VJtalta dalla ro-
vlna, dal caos ». Sono d'accor
do herd st dovrebbe togllere 
quel «tutti ti. Non vorret an
cora una volta che per salvare 
11 Paese a far te spese debba 
essere it sollto pantalone. 

Sono it padre dl una ragaz-
za spastica dl 17 anni che dal-
I'anno scorso percepisce Vas-
segno dl accompagnamento dl 
18 mila lire. Con il mese dl 
settembre 11 governo si e tm-
pegnato ad aumentare I mini
mi delle penslonl, perb sul 
glornalt si parla solo dl quelle 
della Previdenza sociale. Dl 
quelle degli InvalW ctvih che 
sono le piii basse dl tutte non 
se ne parla mal. Bisogna rl-
cordarsl anche dl quest- citta-
dtnl sfortunatl. A Firenze, gra-
zle alle inlziatlve prese dal Co
mitate unitario invalidi, dalla 
Assoclaztone spastlci queste 
rlvendlcazlonl sonc state inol-
irate al nostri governantl in 
pubbllche assemblee svoltesi 
nelle Case del popolo. 

Si dice che t minimi delle 
penslonl saranno portatt a 40 
mila lire. Sarebbe una ingiu-
stlzia ignorare git invalidi, 
specie coloro totalmente ina-
blll al lavoro. L'« Unita » che e 
il giornale anche della povera 
gente — o dice sempre il 
compagno Berlinguer ne* suoi 
discorsi — prosegua nella sua 
battaglia a favore degli inva
lidi ricordando all'on. Rumor 
e al sen. Fanfanl che ci sono 
anche loro. Ecco «una amara 
verita che dovrebbe. essere 
cancellata o. 

AMERIGO LOTTINI 
(Firenze) 

Serie 
iniziative 
contro 
Puecellagione 
Cara Unita. 

sono del tutto d'accordo 
con la lettrlce che chiede Va-
bollzione dell'uccellagione e 
auspica che nei Partfto slano 
prese iniziative per porre ft-
ne a questa barbaric II Grup-
po naturalistico Rinascita. che 
da anni opera presso Vomo-
nlmo Convitlo-scuola del-
VANPI, si e gia mosso in que
sta direzione. Infatti al con-
vegno tt Ecologta e cacciar, 
svoltosi il 7 luglio per inizia-
tlva del Comitato reqionale 
lombardo del PCI, il Gruppo 
Rinascita ha presentato un 
documento sottoscritto da nu-
merosl compagnl in cui si 
chiede il dlvieto dell'uccella
gione. dell'uso del richiami vi-
vt nei capanni. dei fucili con 
piii dl due colpi, dello ster-
minio dei cosiddetti «nod-
vis; si chiede la protezione 
di tutta la minuta avifauna. 
elemento essenziate per 11 
mantenimento degli equilibri 
ecologici dai quali dipende la 
sopravvivenza umana; si pro-
testa per la tendenza ad e-
scludere o a mantenere in 
valuta minorama i naturali-
stl nelle sedt. comprese quel
le di Partito, che decidono in 
materia di caccia; si auspica 
la rinuncia da parte del no-
stro Partito ad ogni forma 
di propaganda a favore di un 
fenomeno deteriore, consuml-
stico e gia elefantiaco qual e 
quello delta caccia. 

Le responsabllita della cac
cia nei depauperamento fau-
nistico fstrumentalmente ne
gate dai cacdatori). la neces-
sitd di abolirne le forme piu 
dlstruttite e dl proteggere le 
specie non allevabili sono sta
ti i temi ribaditi al conveano 
dagli sclenziati presentL' Vtt-
torio Parisi segretario della 
Commlssione per la protezio
ne delta fauna dell'Unione 
zoologlca italiana Sergio Fru-
pis del Comitato ornltoloaico 
internazlonale e Antonio Vol
te direttore del Museo dl Sto-
ria naturale di Bergamo. 

Malarado questo ci ritro-
viamo in Lombardia con una 
legge che va esattamente in 
direzione opposta e tndirizza 
la maggior presslone venato-
ria proprio sulla fauna ml-
grante che e in diminuzione 
e che non pub essere reinte-
grata con ripopolamenti. Si i 
ammessa infatti VucceUaoio-
ne per la vendita dei richia
mi ai capannlstl. peagiorando 
cosl sia la legge nazionale, 
sia quella lombarda dell'an
no scorso che vrecedeva so
lo scovi * sctentiflci» sia pu
re mistificatori. Inoltre all 
ucceUatori disponoono dl 105 
giorni. i capannlstl di 90, 
mentre solo qli * stanziallstl s 
che scarano a selvaggtna di 
ripopotamento devono sotto-
stare a piit razionali llmiti 
di giorni (71) e di carniere. 
La conseouenza e che. per 
conquistarsi tante giornate in 
piu e prede senza limite. si 
stanno riversando in massa 
sulla sedentaria e distruttri-
ce caccia da appostamento. 
In provincia dl Varese ad e-
sempio dai 200 capanni del
l'anno scorso si & gia arri-
vail a 1000 richleste. In al
tre Reaioni ver fortuna te 
cose sono andate meglio: nei 
Veneto e in Piemonte per 
esemvio VucceTlaqione e sta-
ta abollta. 

La let trice che chiede se 
net Partito non sia possibile 
prendere iniziatire iese a 
mettere al bando le forme 
piU distruttive delta caccia 
che compromettono dellcati 
equUibri bioloaici pub rivol-
gerst al Gruppo naturalistico 
Rinascita (via Giambettino 
115 - Mllano) o al tCalenda-
rio del Popolo » (via Noe 23 -
Milano) che da questo nu
mero dedlchera alcune pagi-
ne fisse al problemi della 
protezione della fauna e del
l'ambiente. 

Fraterni salutt. 
Ing. OLIVIERO CAZZDOLI 

Abbadia Lariana (Como) . 

Restrizioni 
del credito: 
ci rimetteranno 
i piceoli 
imprendftori 
Caro direttore, 

a integrazione dl quanto 
hal risposto sullVnlth1 del 
10-8-"73 al compagno Angelint 
Antonio di Nereto (Teramo), 
circa le recenti restrizioni 
agricole, ti trasmetto il testo 
integrale delle dlsposlzloni 
ministeriali riguardantl Vero-
gazione del credito: 

«Ai sensl dell'art. 35, se
condo comma, lettera b) del 
R.D.L. 1P-3-1936, n. 375 e suc
cessive modificazlonl, te azlen-
de di credito dl cui all'art. 5 
delta Legge bancaria (escluse 
le casse rurdli ed artiglane) 
e gli istitutl centrali dl cate-
goria dovranno osservare i 
seguenti critert in materia di 
erogazlone del credito: 

a) la conslstenza dei credt-
it per cassa eroaatl da ogni 
azlenda dl credito al com-
plesso del cllentl. escluse le 
istituzioni creditizle. che alia 
data del 31-3-73 avevano, o 
che successlvamente raggiun-
geranno, singolarmente consi
derate una esvosizione part 
o superiore a lire 500 000.000, 
non votra risultare accrpsclu-
ta alia data del 31-3-1974 in 
misura al 12%; 

b) lo stesso limite del 12<>'<> si 
applica, ancorche le slngole 
esnosizionl non superino i 500 
milioni, nei confronti del 
clienti avpartenentt at se
guenti settorl: imprese flnan-
zlarie. imprese commerciali 
all'inarosso, al mlnuto o au-
slllarle del commercio. istltu-
zlon* senza finalita di lucro, 
famlnlie ed unita non classlfl-
cabill; 

c) non vengono computatl 
ai fini dei s'uddetti limiti i 
prefinanziamenti su mutui sti-
pulati con istituti di credito 
speciale, risultantl da idnnea 
documentazione; 

d) eventuali deroahe alle 
suddette limitazlonl votranno 
essere esamlnate dalla Banca 
d'ltalia ove susslstano validi 
motivi». 

Vi e solo da agglungere che 
pur nella loro apparente rial-
dita tall norme sono ampia-
mente aaairabill. SI ha infat
ti notizia che molte ditte 
chiederanno creditl eccedentt 
il consentito, con I'lmpeano 
dl rientrare nei limiti prece-
denti entro la data a fntidi-
ca » del 31-3-1974... Cib per dl 
mostrare ancora una volta ta 
assoluta demaqoqia di moltl 
del decretl emanatl Chi ci ri-
mettera. come al solito. sa
ranno i plccoli imprenditori 
e non certo i grossl mono-
poll 

LETTERA FIRMATA 
(Torino) 

Tre non due 
le false partenze 
di Fiasconaro 
Cara Unita, 

tante, troppe righe si sono 
scritte sulla squalifica di Fia
sconaro a Oslo, che mi sen-
to di agglungere pure le mie. 
I giornali sportivi nazionali si 
sono alquanto risentiti dei 
giudizi espressi dalla stampa 
politica d'informazione sul-
Vatteggiamento tenuto dai di-
rigenti ed atleti italiani dopo 
la estromissione di Fiascona
ro dalla gara degli 800 metri. 
Essi imputano alia stampa 
politica ta parte maggiore di 
colpa, per non essere stata 
capace, n& ora n6 In passato 
ad acquisire e a mantenere 
alto il prestigio dell'Italia ecc. 
ecc. 

E' senz'altro vero che il fa-
scismo non e mat riuscito ni 
a conquistare e dl conseguen-
za a difendere alcun presti
gio, in quanto si servica di 
una goffa e ridicola retorica, 
basti pensare cagli alt! de-
stini che Dio ha dato all'Ita-
liau; nei pertodo post-bellico 
poi, la stampa dei padroni ha 
usato solo servilismo ed ipo-
crisia. Perb, e qui sta il moti-
vo principale dl questa mia, 
Vuomo per convivere col suoi 
simlli si e dato delle teggi, ci
vili e sportive. E' dal rispet-
to e dalla osserranza di que
ste norme che si dlmostra U 
livello di civilta e di educa-
zione raggiunto. 

L'atteggiamento dei dirigen-
ti e degli atleti italiani a Oslo, 
tutti ulaureati o laureandin 
non dimostra certo che que
sto livello sia alto. II signor 
Fiasconaro non ha commes-
so le due partenze false ne-
cessarie per la squalifica, ma 
ben TRE. La prima nettissi-
ma, le altre due con sposta-
menti laterali che hanno im-
pedito al giudice una rego-
lare partenza. 

PIROLINO BACCHILEGA 
(Faenza) 

Cliiedono 
libri, riviste 
e giornali 
Cara Unita, 

da circa set mesi stiamo 
cercando di organizzare a Car-
bonia un circolo culturale. 
Considerando t problemi che 
abbiamo di fronte nella nostra 
zona, dove il cUentelismo dc e~ 
sercita una grossa influenza, 
soprattutto tra le masse gio-
vanilt, e necessario che ci ve-
niate incontro. I pregiudizi e 
le incertezze sono moltl; e 
quindi indispensabile arricchi-
re il nostro patrimonio cultu
rale e quello dei nostri amid 
e simpatizzantl, mediante li
bri, riviste e giornali del par
tito. Contando sulla tua com-
prensione e sull'aluto dei com 
pagnl tl salutiamo fraterna 
mente. 

SEZIONE P.C.I. 
«Lenin* Via Costituente 35 

09013 Carbonia (CA) 
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1 ' U n i t A / sabato 18 agosto 1973 PAG- 9 / spe t taco l i - a r t e 
Decisione dell'assemblea 

I lavoratori della 
Biennale: no 

alia retrospettiva 
Decisa opposlzione a 
qualsiasi soluzione prov-
visoria - L'organizzazio-
ne della rassegna incon-
tra comunque difficolta 

Ancora 
una storia 
lacrimosa 

per la Bella 
Agostina 

I dipendenti della Biennale 
di Venezia hanno ribadito le-
rj con un comunlcato che si 
oppongono a soluzlonl prov-
visorle che possano compro-
metlere in qualsiasi modo 
l'inizio della nuova vita della 
Biennale secondo lo splrito e 
la lettera del nuovo statute 
Nel comunlcato i lavoratori 
altresl smentlscono che la pro-
posta dl un festival clnemato-
grafico retrospettivo sia sta-
ta discussa e approvata dal 

}>ersonale e precisano che la 
potest di un mini-festival re

trospettivo e scaturita fuori 
della Biennale e contro la vo-
lonta espressa dall'assem-
blea. I dipendenti deli'Ente, 
nel respingere qualsiasi tenta-
tlvo di manipolazione del nuo
vo statuto in funzione di in-
teressi estranei alia cultura 
e a un vero democrat ico risa-
namento delPistituzione, «in-
vitano la stampa a rivolgere 
le sue accuse non piii contro 
11 personale che ha sempre 
pagato di persona ma contro 
chi e responsabile dl iniziative 
contrarie alia volonta della 
assemblea ». 

«L/assemblea del personale — 
conclude il comunicato — an
cora una volta invita e sol-
leclta i consign comunale, pro
vincial e regionale, il Consl-
glio del ministri e !e confe-
derazjoni sindacali a nomina-
re con la massima celerita i 
component! il consiglio di-
rettivo, in modo che l'Ente 
possa essere al piu presto am-
ministrato democraticamente 
con la plv» larga partecipazlo-
ne di tutte le forze cultural! 
e annunciano che nel frat-
tempo non presteranno colla-
borazione ad alcuna manife-
stazione. E s s i ritengono, 
inoltre, che il convegno inter-
discipllnare fondatlvo della 
nuova Biennale debba essere 
organizzato esclusivamente 
daU'Ente con modi e tempi 
adeguati e non possa essere 
sostituito da iniziative che In-
tendono coprire le manlfe-
stazioni di cui si e parlato». 

D'altra parte l'organizzazio-
ne della n retrospettiva» si 
scontra con difficolta tali, che 
si pub ormai escludere quasi 
con certezza che essa possa 
realizzarsi. 

Ieri mattina, infatti, nella 
Prefettura di Venezia, si sono 
incontrati i responsabili del
la vita turistica cittadina e 
il direttore amministrativo 
della Biennale. 

Nel corso della riunione e 
stato rilevato che il commis-
sario straordinario dimissio-
nario deli'Ente. Pilippo Lon-
go, non ha poteri circa la 
organizzazione di manifesta-
zioni non previste dallo sta
tuto e che, comunque. egli 
resta in carica solo per 1'ordi-
naria amministrazione. Da 
parte loro, i rappresentanti 
degli Enti locali hanno fatto 
presente che senza la parte-
cipazione della Biennale e im-
pensabile 1'organizzazione sia 
della « retrospettiva », sia del 
convegno sul futuro della 
Biennale, che si sarebbe do-
vuto affiancare alle proiezio-
ni cinematografiche. Comun
que il prefetto si e riservato 
di fare alcuni sondaggi presso 
il consigliere Longo. 

Premio del gruppo 
Teatro-Laboratorio 

per il dramma 
VERONA, 17 

Con l'intento di favorire lo 
sviluppo della drammaturgia 
italiana 11 gruppo «Teatro-
Laboratorio» di Verona ha 
bandito la prima edizionc del 
Premio a Teatro-Laboratorio », 
al quale possono partecipare 
tutti gli autori di lingua ita
liana con testi originali (edi-
ti o inediti). ma non rappre-
sentati. Le opere possono es-
Bere atti unici o anche testi 
di normale durata, tali, cioe. 
da sostenere una serata di 
spettacolo; possono essere di 
Autore singolo oppure frutto 
d'una realizzazione di gruppo. 

Le opere debbono perveni-
re alia segreteria del Premio 
(via Campofiore 55. Verona f 
In cinque copie dattiloscritte 
(o stampate) firmate in calce 
con nome ed indiriz/o dell'au 
tore entro il 31 dicembre 1973. 

I componenti della commis-
sione giudicante \erranno res: 
noti a premiazione awenuta 
Essi leggeranno tutte le opere 
pervenute e daranno il loro 
giudiz:o. II premio eonsiste in 
un'artistica maschera firma-
t*. La premiazione avra 
luogo in maggio oppure in set-
tembre del proximo anno 
La data precisa non e stata 
ancora stabilita e verra co-
municata tempestlvamente 
lnsieme col rlsultato e col pa-
rere della commlssione giudi-
catrice. 

Strehler 
esaltato 

da pubblico 
e critica a 
Salisburgo 

VIENNA, 17 
«Otto ore di Shakespeare, 

otto ore dl totale teatro, ot
to ore dl superspettacolo, dl-
vlse In due serate: Strehler, 11 
cul Gioco del potenti ha avu-
to la "prima" lunedl e mar-
tedl nel quadro del Festival 
di Salisburgo, non si e as-
sunto un compito facile, per 
se e per gli attori. Ma anche 
per 11 pubblico. Dopo settl-
mane dl prove sino al limite 
deU'esaurlmento, anche agll 
spettatorl e stato chlesto tut-
to. Dopo cinque ore di lune
dl e tre di martedl, dopo due 
serate in cul scene da moz-
zare 11 fiato si sono alternate 
con intenso pathos, il pub
blico, visibllmente spossato, 
e perd scattato In lntermina-
bill acclamazionl per Streh
ler ». 

Cosl scrlve uno del phi notl 
critic! teatrali austrlaci in un 
primo commento alio spetta
colo gigantesco del Gioco dei 
potenti, che e stato eseguito 
da ben centosessanta attori 
e al quale sono intervenutl 
molti spettatorl illustrl. 

Domenlca scorsa e stato 
commemorato a Salisburgo 11 
centesimo compleanno dl 
Max Reinhardt, fondatore del 
Festival salisburghese. Attori 
come Paula Wessely. Attlla 
Hoerblger, Hermann Thimig, 
hanno recitato versi dl Ste
fan Zwelg e di altri poeti. 
Helene Thimig. vedova di 
Max Reinhardt (seconda mo-
glie). ha dato lettura di let-
tere del grande regista. Alia 
fine deiraustera cerimonia 
essa ha consegnato lo scettro 
di Reinhardt, che custodlva 
anche come fondatrice del 
Festival di Salisburgo (ln
sieme col marito), a Giorgio 
Strehler. 

Per piu dl un mese e mez
zo Strehler — che ha avuto 
anche 11 prestigioso incarico 
di pronunciare 11 discorso 
Inaugurale del Festival — e 
stato al centro dell'interesse 
di Salisburgo. 

Continua il buon viomento 
per Agostina Belli (nella foto). 
La giovane attrice milanese, 
che ha appena finito di in-
terpretare Sepolta viva, e gia 
sul set di un nuovo film, an
che questo — almeno sembra 
— appartenente, sia pure con 
risvolti piu delicati, a quel 
genere di commovente dram
ma « popolare * che si vuole 
rilanciare. 

In Ultima neve di primavera 
(questo e il titolo del film, che 
e diretto da Raimondo Del 
Balzo), Agostina interpreta la 
figura di una giovane donna 
sentimentalmente legata ad 
un vednvo. il cui figlio, di no-
ve anni, Luca, vive in colle
gia- In occasione delle vacnn-
ze estive il bambino torna a 
casa e resta sconvolto quan-
do si rende conto della rela-
zione tra suo padre e la ra-
gazza; la quale, perd, com-
Prende la sofferenza di Luca, 
di cui riesce piano piano a 
conquistare I'amicizia e la fi-
ducia. 

La momentanea convivenza 
porta alia luce la situazione 
di crisi nei rapporti tra i tre; 
e ognuno si trovera davanti a 
drammatiche scelte quando si 
sapra che il ragazzo e affetto 
da un male incurabile che lo 
portera presto alia tomba. 

La parte di Luca sard inter-
pretata da Renato Cestie. 
mentre Bekim Fehmiu dara 
vita alia figura del padre in-
capace di dare al figlio Vaf-
fetto e il colore necessari. 

OaaSSSSak* in breve 
Morto I'attore Harry Foster Welch 

BLOWING ROCK, 17 
E' morto ieri all'eta di 74 annl Harry Foster Welch, l'at-

tore-imitatore che per 46 anni ha « prestato» la voce al 
popolare personaggio dei film a disegni animati Braccio 
di ferro. 

Welch — definlto «l'uomo dalle mille voci» per le sue 
straordinarie capacita di imitatore — inventd la voce di 
Braccio dl ferro nel 1927. su richiesta di E.C. Segar, creatore 
del celebre marinaio ghiotlosissimo di spinaci. 

Shelley Winters ferita in un incidente 
YSTIC, 17 

L'attrice Shelley Winters ha riportato Ieri leggere ferite 
al volto in un incidente automobihstico presso Ystic, nel 
Connecticut. L'auto su cui viaggiava e andata ad urtare 
contro un ostacolo sulla strada. AH'ospedale l'attrice, dopo 
essere stata medicata, e stata dimessa. 

Gli ottanta anni di Mae West 
LOS ANGELES, 17 

Mae West, popolarissima attrice americana degli anni 
Vent! e Trenta. simbolo del sesso per milionl di spettatorl 
ha compiuto oggi 80 anni, ma lei preferisce non parlarne. 
Lo fara, ha detto, quando complra 90 anni. 

Malgrado la sua eta avanzata, Mae West conserva una 
figura notevole: 11 volto e abbastanza lisclo e 1 capelli, anche 
se con qualche aiuto, sono sempre biondi. 

Assegnati i « Mercuri d'Argento » 
SENIGATJ.TA, 17 

II Mercurio d'Argento, che l'Associazione alberghleri di 
Senigallia consegna agli artist! che abbiano messo in luce 
le Marche e la sua riviera adriatica. quest'anno e stato asse-
gnato alia presentatrice della TV Rossana Vaudetti, all'attore 
Giulio Marchetti. al pittore Mario Omiccioli e al fotografo 
Mario Giacomelli. 

La cerimonia della consegna awerra lunedl presso la Ro-
tonda a mare. 

real v!7 

controcanale 

Vittorio De Sica 
ammalato 

Vittorio De Sica e mala-
to e la lavorazione del film 
II viaggio, che egli doveva 
cominciare lunedi prossimo a 
Nolo con Sophia Loren e Ri
chard Burton, e stata rinvia-
ta. Non e stato possiblle ot-
tonere particolari sullo stato 
#i salute del regista; ma da 
fonte ufficiosa si e appreso 
che egli e attualmente rico-
vtrato In una clinica di Ol-

SCELTE — E cosl abbiamo 
visto anche lo « speciale » del
ta televtstone francese. Anco
ra una tolta si e trattato di 
una inchiesta su un tenia 
molto particolare e, per certi 
versi, di «colore »; le donne 
clochards. A dire il vero, perd, 
anche su un argomento simi
le sarebbe stato posstbile gt-
rare un'mchiesta critica e per-
sino scottante. le amare sto
ne di uomini e donne emar-
gmati dalla malaltia e dalla 
miseria che ubbiamo ascolta-
to, i visi che abbiamo scru-
tato, denunctavano oggethva 
menle uno dei retroscena piii 
tristi delta cosiddetta «socie-
ta del benessere»: ma Eltane 
Victor e i suoi collaborator^ 
non hanno mmimamente up-
profondito guest'aspetlo della 
questione, non hanno nemme-
no fatto confronts Si sono 
chtust nella socteta dei clo
chards e si sono limitali a ri-
calcarne alcuni connotati este-
riori. La rubrica della televi-
sione francese per la quale il 
servnio e stato girato si inti-
tola Anche le donne: ma in 
questa inchiesta sui clochards 
to queitione femmtnile non i 
stata nemmeno sfiorata, no-
nostante eerie risposte delle 
intervistate ne offrissero am-
piamenle la possibilita, 

Cosl perstno Forcella, ha de-
dotto dal servizio che quella 
dei clochards i una ascelta 
di vita », paragonabile a quel
la degli hlpj>yes: ed i stato a 
questo punto che Eliane Vic
tor ha detto che, no invece si 
tratta di un problema sociale 
e che i clochards non amano 
la loro condizione. 

Poteva cercare di dircelo at-
Iraverso Vinchiesta. questo. Co
munque, sarebbe interessante 
anche tapere come mat tra 
tutU i itrviui ponlbili i sta

to scelto proprio questo per 
la serie «Gli speciali degli 
altri». 

A stare a quanto ha detto 
la stessa Victor, la rubrica 
a Anche le donne» ha trat
tato e tratta t problemi piu 
dirersi, in rapporto alia que
stione femminile; posttbile 
che Vinchiesta sui clochards 
fosse tl upezzo* piii rappre-
sentativo delle serie? Spe-
riamo di no. E' zero che di 
alcuni temi. pare, nemmeno 
la televtstone francese ci 
pud parlare: per esempio del-
I'aborto e delle donne che 
militano net movimenti poli-
ttci. Ma, ci ha spiegato la 
Victor, che questo dipende 
dal fatto che z dirigenli del-
I'ORTF pensano che «i/ pub
blico non na pronto ». E' faci
le immaginare che i dirigen-
ti della RAI-TV abbiano su-
bito inviato loro un telegram-
ma di solidarieta, Che cosa 
non impediscono di dire a 
queste televisioni le masse 
arretratet 

• • * 
Sembra che i dirigenti del 

settore spettacolo della RAI-
TV abbiano rinviato di un 

anno la trasmissione di 
aCreota dalla bruna aureo
la a rttenendolo immeritevo-
le di companre sul video. 
Strano. Approvano e lascia-
no realizzare un varieta, per 
giunta a puntate, e poi si 
fanno prendere dagti scru-
poll? D'altra parte, a not que
sta prima puntata della serie, 
curata come le altre da Car
lo Loffrcdo. non & apparsa 
peggiorc di tanti altri spetta
coli musicali « minori» tran-
qutllamente trasmessi in que
sti anni. Rido'to all'osso, di-
ciamo la meta. centrato sul-
Vorchestra di Lojfredo e ma-
gan su un balletto di Shawn 
Robinson (abbigliata, pert, 
in modo meno goffo) e su un 
paio di monologhi di Lino 
Banfi, il programma sarebbe 
stato persino apprezzabile. 
Purtroppo, se ne i valuta la-
re un'insalata, pensando, co
me al solilo, che il vuoto del
le idee si pub coprire con la 
moltiplicazione degli ospltl e 
dei «numeric. E cosl, inve
ce. si e semplicemente aperto 
il varco della noia. 

g. e. 

£' venuta a cantare in Italia 

Ginger Rogers 
uno e due 

i 

Un'attrice di indiscutibile serieta professio
nals cha per6, par nulla scossa dalla dram-
matica temperie maccartista, crede di vi-
vere nella migliore delle Americhe possibili 

mmmmmmmm 

Oggi canta Embraceable you 
in Versilla, come quella sera 
del 14 ottobre 1930 all'Alvln 
Theatre dl New York quando 
il sipario si lev6 per la pri
ma volta sulla commedia mu-
sicale Gfrl crazy dl Gersh
win. Ginger Rogers aveva al-
lora dlciannove annl. Venlva 
alio sbaragllo dopo brevlssl-
mo tlrocinio nei vaudevilles 
dl provlncla, forte del suo 
primo premio in una gara di 
Charleston nel Texas e della 
scrittura a Broadway con Ed
die Cantor, una specie di Ma-
carlo d'Amerlca con gli occhi 
rotondl, che si eslblva tra gl-
roni dl belle ragazze e can-
tava con la faccla tlnta dl 
nero. 

Ginger e una bambola che 
non si rompe, ed e vano de
mit izzarla perche non e un 
mito. La sorregge tuttora quel 
professlonlsmo pacloso tiplco 
del divl amerlcanl tra le due 
guerre, portatore dl ottlml-
smi perfettamente program-
mati, col sorriso senza retro
scena e — al caso — la lacrl-
muccla che naufraga nel lat-
temiele. Non e « franglblle » 
come 1'altra grande blonda 
che verra dopo, Marilyn Mon-

.roe. Probabilmente non ne a-
vrebbe compreso le angosce. 
E non e neppure Hncrollabi-
le bionda dalla voce roca, 
Marlene Dietrich, che ha esor-
dito ancor piu lontano nel 
tempo e che canta sempre. 
offrendo lo spettro di due con
tinent! nel calice delle sue mu-
siche, col malizioso cinismo 
dl chl non crede agli spet-
tri. 

II virtuosismo di Ginger 
Rogers e di quelli che non 
hanno scelte, che non inda-
gano sulla propria fortuna. 
Commessa viaggiatrice del tip-
tap, innamorata dell'applauso, 
arnica dell'universo e dei buo-
ni sentiment! cinematografa-
bili, l'attrice sopravvive cosl 
all'epoca che la vide celebre 
e a una Hollywood tanto ful-
glda perche tanto lontana da 
noi e da tutto il resto del 
mondo (Stati Unit! compre-
si). E' un modo dl vivere 
che ritarda le rughe sul vol
to, ma non pud evitare — 
quasi mai — altri segnl 
oscurl. -

II primo film della Rogers 
fu, nel *30. Giovanotto di Man
hattan, dov'era seconda don
na dopo Claudette Colbert. Va 
corretta comunque l'opinione 
diffusa che essa sia passata 
al cinema drammatico. solo 
dopo il periodo delle pellico-
le con Fred Astaire: gia nel 
'31 era apparsa in film belli-
ci e avventurosi (L'agguato 
dei sottomarini. La diga della 
morte). Fu la Warner Bros a 
scritturarla per alcuni film ri-
vista: Seicentoquarantaduesi-

ma strada e La danza delle lu-
ci (1933). in cui non figura va 
ancora protagonista assoluta. 

Formd coppia con Astaire 
per la prima volta In Carioca 
(1934) e da allora danzo con 
lui in una decina di film mol
to apprezzati dal pubblico, su 
motivi di Jerome Kern, Cole 
Porter, Irving Berlin. Vanno 
ricordatl almeno Roberta 
(1935), che contiene alcu-
ne delle piu belle canzonl 
americane deU'epoca. e Se-
guendo la flotta (1936), dove 
si balla fin sulla tolda delle 
corazzate. Ricordate chi figu-
rava in quest! due film assie-
me alia coppia Astaire-Rogers? 
Un giovane e baritonale Ran
dolph Scott, futuro cappello-
ne in lnnumerevoll western. 
E ci fu Cappello a cilindro 
(1935) con una Venezia rico-
struita in studio su scenogra-
fie a blocchi bianconeri, una 
specie di laguna miniaturizza-
ta che sembrava cosparsa di 
tasti di pianoforte. E Follie 
d'inverno (1937) del bravo re
gista George Stevens, dove 
una Ginger affascinante co
me non mai canta nella vasca 
da bagno Bella e fulgida cosl 
di Kern. 

Anche in questa fase s'insl-
nua tra un musical e l'altro 
qualche soggetto drammatico. 
Nel 1934 Ginger e una colle-
giale sedotta da un mascalzo-
ne in un film che esce in 
Italia col titolo Educande 
d'America: arrabbiatissima. la 
ambasciata USA a Roma chie-
de ragione dell'insulto. Pronta-
mente il noleggio rettifica in 
Educande folli c sono tutti 
content!: anche chi. come di-
plomatico. dovrebbe esser 
prowisto di maggior sotti-
gliezza. 

Ma e Palcoscenico (1937) 
che raccomanda decisamen-
te la svolta di Ginger Rogers: 
e d'altronde non si pud bal-
lare sempre. Gia abbiamo ri
levato che Ginger somiglia di 
piu alia cauta formica che al
ia spensierata cicala. Ha un 
cervellino che sa fare bene i 
conti e. qualora le capitas-
se di sbagliare. e dotata an
che di una mad re ferrea. no-
ta fin da allora a Hollywood 
(dove questa fauna attecchi-
va) come la genitrice piu de-
vastante che abbia ma! fatto 
da guardaspalle ad un'attri
ce. La consiglia in politics e 
In arte, le fa da cappellano 
e da segretaria galante. Gli 
uffici-stampa del cinema ame-
ricano sono a loro volta proie-
zioni d'immagtne materna e 
quindl la assecondano, coltl-
vando la leggenda d'una Gin
ger acqua e sapone sotto le 
fuggevoll attrazlonl sel sesso. 

Dunque- la seconda fase co-
mlncia bene. Nel 1940, con 
Kitty Foyle ragazza innamora
ta di Sam Wood, da un ro-
manzo di Christopher Morley, 
Ginger vince l'Oscar. Wood e 
un reazionario Incalllto, che 
pochl anni dopo chledera nel 
processl maccartlstl il mar-
chlo a fuoco sul volto dl tutti 
i «rosal» d'America, perche 
siano lmmediatamente ricono-
•elbllL Olnctr, lotloomunltU 

a sua volta, si trova a suo 
agio con Wood e nel '46 gira 
un secondo film sotto la sua 
gulda: Ladra di cuori versio-
ne hollywoodlana dl Batticuo-
re con Assia Norls. 

Altri film dell'attrlce, gene-
ralmente lgnorati anche dalla 
critica, sono piu belli: per e-
sempio Condannatemi se vi 
riesce dl William Wellman 
(1942), una satlra della giusti-
zia americana, forse 11 massi-
mo rlsultato recitativo della 
Rogers; 1'eplsodlo da lei Inter-
pretato in Destino su Manhat
tan dl Duvivier (1942); Le 
schtave della cittd di Mitchell 
Lelsen (1944), un musical psl-
canalitico In cui essa danza e 
canta su musiche dl Kurt 
Weill; Eravamo tanto felici dl 
Edward Dmytryk (1944), uno 
dei primlssimi esempl di ci
nema sugll operal USA du
rante la guerra. 

A Eravamo tanto felici e a 
Kitty Foyle aveva collaborato 
per la sceneggiatura lo scrit-
tore progressista Dalton 
Trumbo. Trumbo e Dmytryk 
si trovano nel '48 sul banco 
degl! accusat! dl « attlvita an-
tlamerlcane » nel famoso grup
po dei «dieci» dl Hollywood. 
Dmvtryk crolla. Trumbo e gli 
altri no. Conoscono la galera 
e poi sono costretti all'esi-
Ho con Dassin, Losey, Ben 
Barzman. Carl Foreman ecc. 
Quel processl continuano fi-
no al 1951. e tra gli accusa-
tori figurano. oltre al citato 
regista Sam Wood. John Way
ne. Robert Taylor, Gary Coo
per. Adolphe Menjou. Ronald 
Reagan (ora uomo politico in 
California). 

Ginger non « canta » diretta-
mente, ma attraverso sua 
madre. indefettibilmente pre
sente in aula. E* pensabile 
che almeno per quanto riguar-
da Trumbo e Dmytryk le sue 
deposizioni siano state deter
minant!. Del resto per quan
to riguarda quel «giustizie-
ri» da guerra fredda, la ver-
gogna e globale. Si ricordi 
che le liste nere di proscri-
zlone nel settore del cinema 
comprendevano ben 334 nomi, 
il primo dei quail era Chaplin. 
Sedeva sullo scranno del pre-
sldente del trlbunale un re-
pubbllcano del New Jersey, 
Parnell Thomas, che andb in 
carcere per malversazione tre 
mesi dopo aver lasclato quel
la carica. Accanto a lui. nel 
collegio degli avvocatl, si tro-
vava un giovanotto di belle 
speranze chiamato Richard 
Nixon. 

Percid, quando oggi Ginger 
professa gioiosamente la sua 
fede nixoniana e ripassa gar-
mla i ritornelli del favolosl 
anni trenta, 11 nostra rlcordo 
non pud essere solo una casca-
ta di dolci note musicali. 
Quando dichiara 11 suo orro-
re per i capellonl e 1 film 
sexy, sappiamo c!6 che nascon-
de sotto 11 suo concetto di 
ordine e moralita. 

L ' a t t r i c e , evidentemen-
te. non si discute ed e di 
bronzo. L'abblamo veduta l'ul-
tima volta nel 1969 a Londra. 
a Teatro: erano 1 giornl del 
primo sbarco sulla Luna ed 
essa Infilava nel testo della 
commedia alcune battute e-
stemporanee suH'argomento, 
con la scioltezza dl un Bob 
Hope. SI, la pioniera non ce
de. Ma se continua a credere 
dawero. negli anni settanta, 
di vivere nella migliore delle 
Americhe possibili. il nostra 
saluto oggi e tranquillamen-
te senza nostalgia. 

Tino Ranieri 

# 

Ginger Rogers fotografata in 
quest) giornl a Firenze 

Trenta paesi 

al Festival 

del film sulle 

arfi popolari 
Trenta paesi hanno dato la 

loro adesione alia quarta edi-
zione del Festival internazlo-
ne del film sulle arti popola
ri e sui mestieri tradizionali, 
che si svolgera ad Orvieto dal 
16 al 21 ottobre. 

II regolamento del Festival 
— com'e noto — prevede per 
le tre sezioni in cul e artico-
lato (opere documentarle, 
opere a soggetto di corto o 
medio-metraggio, opere a lun-
gometraggio) sette premi che 
saranno attribuiti alle opere 
piu meritevoli per la regia, 
la fotografia, il soggetto. la 
sceneggiatura, il commento 
parlato. il commento musica-
le e la documentazione. 

II tema delle opere docu-
mentarie o a soggetto di cor
to e medio-metraggio — pre
cisa un comunicato — dovra 
essere strettamente attinente 
alia illustrazione di uno o 
piu mestieri tradizionali o ar
ti popolari, mentre per le 
opere a lungometraggio si ri-
chiede solamente un'adeguata 
descrizione di un mestiere po
polare o un'arte popolare. 

Due ragazze per 
gli ammutinati 

Trcdici dei frentacinque attori che contpongono i| A cast* di 
• N M - N M » dl Ug» Litwratorc sono partiti iorl per Santo Do
mingo, dovo comincoranno al pfO presto I t rlprost. II film nar-
rora lo traglcho viconde che si voriflcarono, per il porslstoro 
dl una mentalifa aggrossiva o razzlsta in alcuni marinal In-
glesi, nelllsola dot Paciflco dova si erano stanzlati gli ammu
tinati del «Bounty B. Tra le attricl partita iori sono Isabella 
Do Valvart a Inos Pallogrini, che nolla foto vodlamo a Fluml-
clno, In atfOM doll'oi 

1953-1973: UENT'ANNI C9N I LIBRI DEGLI 

EDITORI RIUNITI 

CMnURAVHIA 
Diario di trent'anni 1913-1943 

PREMIO PRATO 1973 
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Eptsodi. flnora sconoseiuti della storia del partlto eomu-
nlsta itatiano o moment! salienti o. accertati della sua vita 
politics ma rivissuti con nuova la'titudine umaru, nell'ap-
passiorato diario di una grande mllltante che fu tra 1 
fondatori del PCI. 

Bibliotoca del movtmenfo oporalo Italiano • pp. 692 • 
L. 3.800. 

1953-1973: VENTMNi COM I UBRI DEGU 

EDITORI RIUNITI 
CAMPAGNA PER LA LETTURA 
In occasione del - Mese dells Stamps Comunlsta • Lllnlta o 
Rlnssclta. In collaborazione' con gli Editor! Rfunltl. promuovono 
una campagna per la Itttura. mettendo a dispostzlona del pro-
pri lettori 7 PACCHI LIBRO degli EDITORI RIUNITI AD UN 
PREZZO DEL TUTTO ECCEZIONALE. Inoltre a chl scqutstera 
uno o piu pacchi rictvera In OMAGGIO UN MANIFESTO dalla 
Rlvoluzione russa. 
E' una Iniilativa destinata a diffondere Hnteressa per il libra 
tra le masse popolari, I lavoratori o I glovani che dalla lettura 
vogliono attlngere. oltre a nuovo cogniziont. consspevotezzs e 
sicurezta nella Ibtta per II progresso o per I'emsnclpaafone del 
lavoro. 
L'offerta speciale * valida dal 10 glugno al 30 settembre. 

1. Marx, Engefs, Lenin 
MARXENGELS Carteggio 

6 volumi in cofanetto 
LENIN Opere scelte 

Costo totale 

Pretzo di vendita per 1 lettori dell'Unita e Rlrtascita 

L 
a 

L 

L 

2. La rivoluzione russa nella letteratura 
REED 1 died *iorni che sconvolsero 0 

mondo 
B4AJAKOVSKU Opere 

S volumi ta cofanetto 

Costo totale 

Prezzo di vendita per I lettori dell'Unita e Rinascita 

3. II pensiero democratico 
DIDEROT Interpratazione della natara 
VOLTAIRE Letter* Ingles! 
HERZEN Sviluppo delle Idee rivoluzionarie in 

Russia 
BLANOU1 Socialismo e azione rrvoruztenaria 
HELVETIUS Delio splrito 

L. 

m 

8.000 
2.000 

10.000 

SJSOO 

AJSOO 

•^00 

L 10000 

L. 

L, 
• 

P 

Costo totale L 

Prezzo di vendita per 1 lettori dell'Unita o MnoacHa 

* 

4. Imperlalismo e lotte di liberazlone 
DAVIS U rivolta nera 
MOISY L'America sotto la arral 
HO CHI MINH La grande lotte 
THEODORAKIS Diario del carcere 

Costo totale 

Prezzo di vendita per 1 lettori detrUnfta o Rinascita 

1> 

t> 
• 

• 

L 

I . 

5. Memorie e testimonialize di militant! 
AUTORI VARI 1 compagni 
CACCIAPUOTI Storia di un operaio napoletano 
CALANDRONE Comur.ista in Sieilia 
MASSOLA Memorie 1939-1941 

Costo totale 

. Prezzo di vendita per 1 lettori dell'Unita o Rhuscita 

6. La Resistenza 
LONGO Sulla via defllnsurrezioni 

laaUlOflBav 
COLOMBI Nells mant'del nemic* 
MILAN! Fuoco in pianura 
BERGONZIN1 OueiTi che non si arresero 
PAJETTA Douce France 
DE MICHEU ' 7* Gap 

Ceato totale 

Prezzo di vendita per 1 lettori dell'Unita • IBnoacita 

7. Vita italiana 
DEL BOSCO Da PineUl a VaTpreda 
AUTORI VARI Dossier strl neofascisme 
NOVELLI Seionagglo Fiat 
FORTE8RACCK) Corsivl *70 
AMBROSINI Rapporto suna repressione 

1 boss della mafia 

L. 
• 
• 

U 

L. 

L 
• 
• 
• 
• 
• 

L. 

L, 

L 
• 

• 
• 
• 

SJSOO 

600 
7J» 

700 
900 
9oa 

3J00 

2MO 

1300 
1.800 
1^00 
1J00 

6J00 

« " 

34)00 
1J0Q 
1JM» 
1500 

7J09 

4JM0 

1.000 
•1.000 
1.000 
1X00 
14)00 

7J0» 

4 4 « 

800 
800 
sot 
900 
700 

1JO0 

Costo total* L, 9M9 

Prezzo dl vendita per I lettori dell'Unita e'Rinascita L 24*30 

Desidero ricever* I pacchi contrassegnatl con 0 

in in a m m m m 
segnaro R Mimero corrispondente al pacco desiderato. 

Indlrino completo 

Rltagllare e Inviare In busts chiusa o mcotlar* su cartolina 
postale intestando m Editor! Rreerti. Vialo Regina 
290 • 00198 Roma. 
•poso postal! • carke aWh 
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II governo non ha rispettato gli impegni 

I panificatori decidono 
di aumentare il prezzo 
del pane non calmierato 

II rincaro dovrebbe scattare marted) - Non sara interrotta la produzione 
della « ciriola » • La decisione presa Ieri sera dopo che il prefetto ave-
va annunciato I'impossibility di garantire farina a prezzi politici 

Torna a profilarsl la mlnaccta dell'aumenlo del prezzo del pane. Ieri sera I panificatori 
hanno deciso di ritoccare a partire da mariedi prossimo, II prezzo di tufti i tipi di pane co-
tiddetto llbero, lasciando invariato invece quelo della «ciriola ». L'aumento dovrebbe essere 
di 40 lire II chilogrammo. La grave decisione e stata presa al termine di una animata assem
bles, convocata dopo un infruttuoso incontro avuto In prefettura per esaminare i costi della 

panificazione e i prezzi at-

Per i prezzi maggiorati 

Multato di unmilione 
e mezzo un pastificio 
Contravvenzioni elevate a 66 dettaglianti 

Ecco l'elenco di altre 67 con
travvenzioni elevate nei confronti 
di esercenti che non si sono 
attenuti alle disposizioni del de-
creto sul blocco dei prezzi: 

Vendita a prezzo magglorato 

1) Pastificio « Gandolfo » s.r.l. 
con sede in Roma, via Acqua 
Bullicante 160. L. 1.500.000. com-
prensiva del doppio deH'importo 
lucrato; 2) Vincenzo Magnanti. 
via delle Baleniere n. 80412, 
L. 100.000: 3) Alfonso Vermllo. 
piazza G. Delia Rovere n. 5/B-
5C, L. 50.000; 4) Emanueia 
Baron, via E. Jenner n. 121. 
L. 50.000: 5) Vincenzo Colozza. 
via Bergamo n. 37. L. 50.000: 
6) Antonio Olla, via S. Giovanna 
Eiisabetta n. 32/A. L. 50.000. 

Vendita senza listino prezzi o 
con listino incomplefo 
1) Stefano Antonelli, viale de-

gli Aramiragli n. 30. L. 20.000: 
2) Gianfranco Antonini. via An
tonio Garbasso n.ri 15-15/A-17. 
L. 20.000; 3) Maria Grazia A-
scenzi, via dei Giardinetti n. 40. 
L. 20.000: 4) Tersilio Baldini, 
\ ia Aquila Reale n. 26. L. 20.000; 
5) Mario Ballerini, via Olevano 
Romano n. 215. L. 20.000; 6) Li
no Bertani. via Borgo di Sotto 
n. 45. Cesano. L. 20.000; 7) Lu-
ciana Boncompagni, via G. Ste-
fanini (Mercato). L. 20.000; 8) 
Clara Boni. via del Vascello 
n. 28. L. 20.000; 9) Felice Bru-
ziches, piazza delle Colonnette 
n. 8. Isola Farnese. L. 20.000: 
10) Iolanda Capogna. via del 
Fuoco Sacro n. 86-88. L. 20.000; 
11) Bruno Capolunghi. via Sta-
tilio Ottato n. 13. L. 20.000; 
12) Luigi Capolunghi. via An
drea Doria (banco mercato nu-
mero O7330). L. 20.000: 13) An-
tonia Cerroni. via di Porta La-
bicana n. 2. L. 20.000: 14) Eu-
genio Coccia, via Calpurnio 
Fiamma n. 146. L. 20.000; 15) 
Elio Colasanti. via dei Volsci 
n. 58^0. L. 20.000; 16) Piero 
Costantini, via Macedonia n. 55, 
L. 20.000; 17) Giovanni De An-
geh". via del Vascello n. 39. 
L. 20.000; 18) Angelo De Fulvio. 
via Tiburtina n. 170. L. 20.000; 
19) Renato Demofonti. v.le Ap-
pio Claudio n. 300. L. 20.000; 
20) Maria Luisa D'Ignazi, via 
Baldo degli Ubaldi n. 7. Lire 
20.000; 21) Giulia Di Marco, via 
Capo Spartivento n. 16. L. 20.000; 
22) Giovanni Di Stefano. \ia 
Radicorani n. 224. L. 20.000: 23) 
L'go Fabellini. via della Villa 
d> Lucina n. 20. L. 20.000: 24) 
Camillo Fagiani, via Montagne 

Rocciose n. 98. L. 20.000; 25) 
Giovanna Fadda. via della Tra-
sfigurazione n. 15-17. L. 20.000; 
26) Rosa Fanella. via dei Latini 
n. 25-25/A. L. 20.000; 27) Cor-
rado Fazi. via Boccea n. 55/A, 
L. 20.000; 28) Silvio Febbi. via 
Andrea Doria (Mercato) banco 
n. 180. L. 20.000; 29) Maria Te
resa Gagliardi. via Vincenzo 
Cerulli n. 24. L. 20.000; 30) En-
nio Giacchini. via dei Castani, 
L. 20.000: 31) Agostino Guar-
rini. via Baldo degli Ubaldi 
n. 146. L. 20.000; 32) Anna In-
namorati, piazza Lorenzo Ga-
sparri n. 28. L. 20.000; 33) Mario 
Liani, via dei Sabelli n. 44. Lire 
20 000: 34) Domenico Lombard!. 
via Sebastiani Ziani n. 40. Lire 
20.000; 35) Antonio Lucentini. 
via del Fringuello n. 46, Lire 
20.000; 36) Cecilia Luziatelli. 
via dei Sabelli n. 111. L. 20.000; 
37) Giovanni Maiali. via Fran
cesco Catel n. 42. L. 20.000; 38) 
Fiorella Mariani. viale della 
Aeronautica n. 36. L. 20.000; 39) 
Irene Marini. p.zza della Tra-
sfigurazione n. 4-5, L. 20.000; 
40) Venanzio Morelli. piazza Te-
staccio n. 44-45. L. 20.000; 41) 
Fedela Onnis. via Aosta n. 41. 
L. 20.000; 42) Angelina Palma, 
via dei Volsci n. 82/A. L. 20.000; 
43) Giuliana Paolucci, via Ti
burtina n. 134. L. 20.000: 44) 
Renato Papa, viale dell'Eserci-
to n. 36. L. 20.000; 45) Ada 
Parenzi, via di Villa Lucina 
n. 52. L. 20.000; 46) Mario Pa-
trizi, via Vigna Pia n. 46. Lire 
20.000; 47) Armando Piccioni. via 
Olevano Romano n. 3. L. 20.000; 
48) Domenico Pistelli. via dei 
Gerani n. 42. L. 20.000; 49) Ma
rio Proietti. via Monte San Sa-
vino n. 54. L. 20.000; 50) Giusep-
pina Rastelli. via Lucrino nu-
mero 26/B. L. 20.000; 51) Augu-
sto Rocchi, via Giuseppe Bazna-
ra n. 46. L. 20.000; 52) Giuseppe 
Rubeo. via Valtellina n. 125. 
L. 20.000; 53) Assunta Ruschioni. 
via dei Volsci. L. 20.000; 54) 
Angelo Salvatori, viale delle 
Medaglie d'Oro n. 148-152. Lire 
20.000; 55) Mario Santiangeli. 
via dei Castani. n. 47/A/B/C. 
L. 20.000; 56. Soc. SAV e.p.e. 
Bruno Volponi. via Tor S. Gio
vanni s.n.. L. 20.000; 57) Lu
ciano Spomante. via degli Equi 
n. 58. L. 20.000; 58) Maria Dora 
Tassitano D'Erma. via degli 
Equi n. 63. L. 20.000; 59) Dome
nico Tersigni. via della Pisana 
n. 96. L. 20.000: 60) Umberto 
Verucci. via Nicola Pellati n. 42. 
L. 20.000: 61) Guglielmo Virgin". 
via Andrea Doria (Mercato) 
banco n. 07378. L. 20000. 

I Festival 
dell' Unita 

Proseguono le Feste dell'Unita 
to numerose locahta della pro-
vincia e della regione: come 
sempre. foltissima e la parteci-
pazione alle interessanti mani-
festazioni che costellano t Fe
stival della stampa comunista. 
Ecco i programmi: 

S. Donate di Val Comino: Pro-
segue la festa dell'Unita che 
ci concludera nel pomeriggio di 
domenica con un comizio del 
compagno Mazzoli. segretario 
della federazione del PCI di 
Frosinone. 

Rtviane: Ore 9.30: Apertura 
concorso disegno estemporaneo 
Iibero fra gli alunni della scuola 
dell'obbligo. Ore 16: Finale del 
tomeo di Dama. Ore 18: Partita 
femmmile intercomunale di cal-
cio 3. Coppa dell'Unita. Ore 21: 
Spettacolo teatrale • La Xueva 
Barraca <n mattatoio del Si
gner Francisco > di Ramon Pe-
reja. 

OiHa: Ore 17: Finale di lutte 
le gare sportive. Premiazioni. 
Dibattito sullo sport e il verde 
attrezzato con la partecipazione 
del compagno Rosi. Ore 20.30: 
Seconda serata sarda. 

Netfom: Ore 10.30: Disegni 
liberi per bambini. Ore 17.00: 
Giochi popolari. Ore 18.00: Gara 
di judo. Ore 18.30: Comptesso 
musicale. Ore 21.00: Spettacolo 
folk - Canti del lavoro. 

Canwll* (fraz. di Sora): ha 
inirio il Festival della stampa 

comunista: lo concludera dome-
nica un comizio del compagno 
Ernilio Mancinj della segrete-
ria della Federazione del PCI 
di Frosinone. 

Oggi. inoltre. si svolgono i Fe
stival di Cineto Umbro, Colubro, 
Tolfa (qui avranno luogo una 
caccia al tesoro e una serata 
danzante), Bellegra (diffusione 
dell'Unita e giochi per i bam
bini nel mattino. giochi popo
lari e albero della cuccagna nel 
pomeriggio). 
POGGIO MOIANO: Inizia og
gi. alle ore 21, la festa del
l'Unita con la proiezione del 
film «Achtung banditi»; pro-
seguira domani domenica, al
le ore 17. con un concerto 
della banda di Fiano Romano. 
per concludersi infine con 
un comizio del compagno Gio-
condi. Alle ore 21. si esibira il 
complesso musicale «I1 rove-
scio della medaglia». 

Infine. domani domenica 19 
inizia il Festival di zona a Pale-
strina, con l'apertura alle 10.30. 
in p.zza Regina Marghcrita del-
lo stand della stampa comunista. 

Sempre domenica. si tcrranno 
1 comhci conclusivi delle feste 
di: Ostia (Ciofi), Roviano (Fa-
Icmi). Xettuno (A. Pasquali). 
Monfecompatri (Cesaroni). Tol
fa (U. Vetere) Colubro-Artena 
(Bagnato). Bellegra (Cenci), 
Cerveteri (Magni). Trevignano 
(Montori). 

• - B * * l Festival di Milano 
La Federazione romana or-

ganizxa la partecipazione del
la delegazione alia giomata 
conclusiva (9 settembre) del 
Festival nazionale delYUniti 
di Milano. Nel quadro delle 
lniziatlve del Festival, sabato 
8 settembre. si svolgera la «ornate dedlcata alle donne. 

ltte le rompngne che sono 

interessate a far* parte della 
delegazione di donne e ra-
gazze romane sono pregate di 
rivolgersi in Federazione. 

Le sezioni sono pregate di 
raccogliere sollecitamente le 
prenotazioni e di mettersl in 
contatto con la Federazione 
per poter organizzare il 
viaggio. 

tuali delle farine. Nell'Incon-
tro i proprietari dei fornl 
hanno constatato che II go
verno non ha mantenuto gli 
impegni di far giungere a 
Roma la farina a prezzo con-
trollato, cioe a non piu di dle-
cimila lire il quintale. II pre
fetto ha infatti comunicato 
che la farina a dlsposizione 
dell'AIMA (l'Azienda di Sta-
to per gli interventi in agri-
coltura) viene a costare, con 
le spese di trasporto. intorno 
alle 11.500 lire. Un prezzo di 
gran lunga superiore a quello 
praticato prima del blocco. 
Da qui la decisione di rompe-
re la «tregua» decisa died 
giorn: fa in seguito ad una 
riunione tenuta sempre in 
prefettura, riunione convoca
ta dopo una serie di Inter
venti sul govemo di parla-
mentari e dirigenti del PCI. 

La nuova minaccia di au
mentare il prezzo del pane e 
oltremodo grave, specie nel 
momento in cui e in corso a 
Roma e in tutto il Paese una 
azione per bloccare il caro-
vita. Ogni ritocco del prezzo 
del pane — come e stato ri-
badito recentemente dal POI 
— vaniflca la battaglia che 
viene portata avanti per di-
fendere il potere di acquisto 
dei ceti popolari. La possibi-
lita di bloccare questo aumen-
to e'era e e'e ancora: basta 
assicurare ai panificatore la 
farina ad un prezzo identico 
a quello praticato un mese fa, 
cioe prima dell'entrata in vi-
gore dei decreti governativi. 
A Roma, a quanto ci risulta, 
esistono presso alcuni gross! 
molini e pastifici, ingenti 
scorte di grano (si parla ad-
dirittura di 600 mila quinta
li) accaparrate ai prezzi di 
un mese fa. E' In questo set-
tore che il governo puo inter-
venire subito, consegnando il 
grano ai panificatori. Oltre 
a questo e necessario rivede-
re i prezzi praticati dall'AI-
MA e dalla Federconsorzi. II 
prefetto e il governo devono 
muoversi subito. prendendo 
energici provvedirhenti, an-
che di requisizione delle scor
te, se necessario. Il tempo per 
scongiurare gli aumenti e'e, 
anche se si tratta di soli tre 
giorni. 

Altre 67 contravvenzioni 
(come riferiamo qui accanto) 
sono state intanto elevate ad 
altrettanti commercianti ro-
mani, colpevoli di non aver ri
spettato le disposizioni conte-
nute nel decreto governativo 
del 24 luglio scorso. L'elenco 
si apre con il pastificio « Gan
dolfo » (il primo grossista col-
pito nella capitale) multato 
per un milione e mezzo di lire 
per aver messo in vendita pa
sta a prezzi maggiorati. Seguo-

no poi altri cinque dettaglianti, 
colpevoli dello stssso reato: 
uno di essi, un macellaio di 
Ostia. e stato multato di 100 
mila lire; gli altri di cinquan-
tamila lire. Altri 61 esercenti 
— alcuni dei quali sono ri-
venditori dei mercati riona-
li — dovranno pagare 20 mila 
lire per aver messo in vendi
ta merci senza listino o con 
il listino incomplete. Questo 
ultimo gruppo di esercenti e 
incappato nelle « maglie » dei 
controlli per il sohto motivo: 
soarsa conoscenza delle dispo
sizioni della legge sul blocco 
dei prezzi. Su 67 commercian-
colpiti, solo sei. come si 
vede. hanno effettivamente 
infranto la legge. La stragran-
de maggioranza degli esercen
ti romani continua a collabo-
rare e a partecipare diretta-
mente all'azione in corso per 
frenare l'ascesa del carovita, 

Sul fronte dei prezzi, Ia si-
tuazione sembra farsi preoc-
cupante per la came e il pol-
lame. La minaccia di aumenti 
si fa ogni giomo sempre piu 
consistente: ai macellai e ai 
rivenditori la merce viene in-
atti offerta ccn « ritocchi » di 
prezzi. La richiesta e del tutto 
Lngiustificata in quanto all'o-
rigine, cioe aH'ingrosso, car-
ne e pollame vengono acqui-
statl a prezzi inferiori rispet-
to a un mese fa. Nonostante 
queste diminuzioni. 1 prezzi 
tendono poi a salire nella hn-
termediazione, mettendo i det
taglianti in grave difficolta. 
Ancora una volta ci troviamo 
di fronte a manovre speculati
ve che tendono ad eludere la 
legge e a far aumentare i 
prezzi. Non si capisce il mo
tivo per cui il govemo. sem
pre sollecito a invitare I pre-
fetti ad essere severi nei con
fronti dei dettaglianti, non 

j intervenga direUamente sui 
i grossi operatori del settore 

carni e pollame. Proprio 1'al-
tro giorno c'6 stato un incon
tro fra il ministro dell'Agri-
coltura Fen-ari Aggradi e gli 
allevatori di came e pollame. 
Nel comunicato ufficioso dira-
m-ato al termine del colloquio 
e detto che ci si trova di 
fronte a a una forte flesskme 
dei prezzi alia produzione del
le carni movine e dei pollame 
nonostante l'aumento verifica-
tosi nel prezzo dei mangimi», 
e alia quale (come si legge 
nel documento ministeriale) 
non corrisponde, «purtroppo», 
un calo del prezzi. ncome sa-
rebbe logico, al dettaglk>». 
Nell'incontro I produttori si 
lamentavano appunto che, 
nonostante il caro-mangimi, II 
prezzo della came andava di
minuendo. Di fronte a questa 
precisa contestazione, 11 mini-
stero non ha saputo far altro 
che fotrodurre nel comunica
to quel fatalistico «purtrop-
po» che rivela rindifferenza 
delle autorita govemative dl 
fronte a una grovissima ma-
novra speculativa 

Una folia commossa ha seguito per le strode del quartiere i funerali del compagno D'Onofrio 

L'omaggio di San Lorenzo a Edo 

Una grande, commossa, folia di democratici, di antifascist) 
ha reso ieri I'estremo omaggio al compagno Edoardo D'Ono
frio. I suoi compagni di lotta e I loro figli, diverse genera-
zioni di combattenti in questa Roma che non solo ha visto 
nascere s Edo », ma che e stata teatro delle sue battaglie di 
militante, socialista prima e comunista poi. 

Fin dal primo pomeriggio da ogni sezione della citta, della 
provincia e da numerosi comuni della regione, sono giunte 
delegazioni rji compagni e compagne, intere famiglie, che 
sono sfilate per ore dinanzi al feretro esposto nella camera 
ardente allestita nella Federazione del partito. Sono stati I 
militant! delle sezioni e delle cellule aziendali romane I prim! 
a montare il picchetto d'onore alia salma. I ferrovieri, I tram-
vieri, i postelegrafonici, i metalmeccanici, solo per citarne 

alcuni, e I compagni delle sezioni Cavalleggeri, Prati, Esqui-
lino, Ottavia, di Porto Fluviale, Moranlno, delle zone citta-
dine, di Colleferro, i dirigenti della. Federazione, del Comi-
tato regionale, delle Federazioni del Lazio. Ogni sezione ha 
fatto giungere una corona o un cuscino di fiori per il compa
gno « Edo», ogni sezione ha portato la sua bandiera rossa 

Una selva di pugni chiusi, tesi verso I'alto, ha salutaio la 
salma del compagno D'Onofrio quando, poco prima delle 18, 
la bara e stata portata a spalla da alcuni compagni fuori dalla 
Federazione. Si e composto un lunghissimo corteo funebre che 
ha accompagnato all'estrema dimora Edoardo D'Onofrio. E a 
testimoniare la partecipazione popolare, il dolore che ogni de-
mocratico romano ha provato per - la scomparsa di un cosl 
valoroso combattente, era I'altra folia, quella che ha seguito 

il lento corteo o affacciafa alle finestre lungo la via Tiburtina, 
nel cuore di S. Lorenzo, uno dei quartieri piu popolari della 
citta e uno di quelli in cui piu forte e stata la lotta per la 
democrazia, contro il fascismo. 

Di quella lotta aEdo» e stato alia testa ed e diventato un sim-
bolo per il popolo romano anche negli anni del secondo dopoguer-
ra. Ecco II perche di tanto profondo e vasto cordoglio, il perche 
della intensa commozione che ha pervaso I volti dei compagni 

' piu anziani che gli sono stati a fianco e dei piu giovani che 
lo hanno conosciuto non solo attraverso la storia ma anche 
per I'impegno dell'oggi, quando il compagno Terracini, pro-
nunziando la sua orazione funebre, ha ringraziato Edoardo 
D'Onofrio per tutto cid che ha fatto per rendere I'ltalia e il 
mondo migliori e piu giusti. 

II legale che conduce le trattative annuncia «contatti risolutivi» 

Concordato il riscatto per Getty ? 
Dopo I'astronomica richiesta di dieci miliardi i rapitori sarebbero see si a piu miti consigii — Forse si rifaranno vivi entro le prossime ven-
tiquattro ore — li ragazzo e scomparso da oltre un mese — L'arcimiliardario nonno non sborsera, in ogni caso, neppure una lira 

Incendio spento a colpi di... cannone 
Un violentissimo incendio * divampato ieri 

pomeriggio negli impianti di una fabbrica di 
bitume, la « Reggiana Patroli », in via della 
Magliana. Le fiamme, che hanno raggiunto 
un'alfezza di 15 metri, hanno disfrutfo due 
serbatoi di olio diatermico e sono bruciati 
circa 12.000 lifri di materiale. I vigili del 

fuoco, giunfi sul posfo con 15 automezzi e 
N uomini, sono riusciti a spegnere il pauroso 
incendio che poteva avere conseguenze ben 
piu gravi, usando cannoncini lanciaschiuma. 

NELLA FOTO: uno dei capannoni semidi-
strutto dalle fiamme. 

II «Iraffico •• fra Roma e alcune capifali sudamericane 

Ha confermato tutte le accuse 
la ragazza sfuggita ai rapitori 

Ieri la 14enne e stata interrogata dal magistrato - Individuato 
il negozio dove doveva essere truccata per uscire dal paese 
Pierfrancesca G., la quat^ 

tordicenne che con le sue 
dichiarazloni ha denunciato 
cinque sudamericani per aver-
Ia rapita e violentata, e stata 
interrogata ieri dal magistra
to. Domenico Sica che con
duce le indagini sullo episo
dic Secondo il racconto della 
ragazza, che fu sequestrata il 
2 agosto dopo essere scappa-
ta da casa, i suoi rapitori. 
tra i quali e'era una donna, 
avevano intenzione di portarla 
a Lima, nel Peril, per awiar-
la alia prostituzione. Ia ra
gazza ha confermato punto 
per punto le sue dichiarazlo
ni che hanno permesso nei 
giorni scorsi alia polizia di 
arrestare il proprietario dello 
appartamento di via Gregorio 
VII, «base» dell'organizza-
zione. 

Si e venuto a sapere che 
Anasco Guillermo Villalon, ar-
restato mentre cercava di fug-

gire con due chili di cocaina, 
pagava 150 mila lire al mese 
per l'appartamento in via 
Gregorio VII. Alia portiera 
aveva dichiarato. insieme ai 
suoi complici. di essere diret-
tore di una grande industria 
sudamencana. Airinterno del
ta casa sono stati anche ri-
trovati passaporti falsi, refur-
tiva e foto di ragazze forma-
to tessera. E* stato anche rin-
tracciato. sempre in base alle 
descrizioni di Pierfrancesca G,. 
il negozio dove le furono fat-
te le fotografie con la parruc-
ca che dovevano servire per 
il passaporto falso. Si trove-
rebbe nei pressi della stazione 
Termini. 

Oggi il magistrato si reche-
ra nel - carcere di Rebibbia 
per interrogare il Villalon e 
al Santo Spirito per parlare 
con Remigio Porlez, uno dei 
rapitori della ragazza ferito 
con un colpo di cacciavlte al* 
le spalle da un amico di Pier

francesca- Ermanno Macchi-
ni, ora ricercato per tentato 
omicidio. 

• » * 
Un giovane romano. Antonio 

Bertorelli di 26 anni e stato 
fermato dalla polizia di Tori
no perche sorpreso insieme ad 
altre persone in un apparta
mento della citta dove - si 
pensa si facesse uso di dro-
ga. Quando la polizia ha fat
to irruzione nello stabile di 
via Po cinque persone si tro-
vavano in cucina intorno al 
tavolo dove e'erano delle sl-
garette, una siringa e una 
polvere bianca che e ora alio 
esame della scientifica. Sono 
in stato di fermo anche il 
proprietario deirappartamen-
to, lo studente Walter Dimon-
te, Mlchele Buacemi di 24 an
ni di Agrigento ma residente 
in Venezuela, la moglie di 
quest'ultlmo Michela Zappul-
la di 19 anni, e Isabella Pe-
Iazza di 19 anni di Torino. 

Al bar Castellino 

B personate in lotta 
contro i licenziamenti 
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Alle ultime battute il caso di Paul Getty III rapito ormai da oltre un mese? 
L'ipotesi prende corpo da alcune dichiarazioni rilasciate ieri mattina dall'avvo-
cato della madre del ragazzo, Gail Getty; il legale ha detto che attende da un mo
mento all'altro che i rapitori si rifacciano vivi « perche ha da comunicare loro 
urgenti novita »; ha anche aggiunto che si tratterebbe di un « contatto risolu-
tore». Le dichiarazioni del-
l'awocato attenuano un poco 
l'angosciante alralena che va 
avanti ormai da oltre un me
se. da quando il diciottenne 
dopo essere uscito da un lo
cale notturno insieme ad una 
bella ragazza incontrata li. 
e scomparso dalla circola-
zione. 

Da quel momento Paul, a 
quanto si sa. si e fatto vivo 
soltanto una volta inviando 
una iettera a una sua arnica 
per comunicarle che era cadu-
to nelle mani di una banda di 
rapitori. ma che non gli ave
vano fatto alcun male. La Iet
tera servi — almeno in quel 
momento — a dissipare ogni 
dubbio sulla sua scomparsa. 
visto che qualche amico aveva 
ventilato l'ipotesi che il ni-
pote del multimiliardario re 
del petrolio avesse organizza-
to il rapimento per spillare 
soldi al nonno. oppure se ne 
fosse andato in vacanza per 
fatti suoi, cosa che faceva di 
quando in quando. Quest'ulti-
ma ipotesi sembro avere una 
conferma quando dalla Cor
sica giunse la notizia che 
qualcuno lo aveva visto a pas-
seggio per le strade dell'isola. 
La notizia si rivelo uno scher
zo di cattivo gusto. 

Intanto i rapitori si era no 
fatti vivi. certo non con 1'in-
tenzione di accontentarsi di 
qualche decina di milioni. ma 
con la decisione chiara e ton-
da di mettere le mani nel por-
tafoglio del vecchio nonno. In
fatti una delle prime richie-
ste, poi lasciata cadere, era 
di trecento milioni. Neppure 
il tempo di mercanteggiare e 
gia i banditi si erano rifatti 
vivi chiedendo nientemeno che 
10 miliardi. Una cifra astro-
nomica che certo la madre di 
Paul Getty HI non pud pa
gare. anche se aiutata dall'ex 
marito. Al massimo. dicono. 
possiamo arnvare a 50; qual
che amico afferma che la fa-
miglia arriverebbe fino a 250 
milioni. 

I rapitori ci pensano su. pas-
sano i giorni nel silenzio piu 
assoluto. L'unico che parla d 
il non prodigo vecchio arcimi-
liardario; ma lo fa per dichia 
rare che non paghera neppu
re un soldo, che lui ha 14 ni-
poti e che. se pagasse. poi 
glieli rapirebbero tutti e lui 
non ha intenzione di allentare 
i cordoni della borsa. Forse so
no state le decise parole del 
vecchio, del quale e nota 
la testardaggine, soprattutto 
quando sono in gioco i suoi 
dollari,' a causare il prolun-
gato silenzio dei rapitori. che 
e durato quasi due settimane. 

Tutti • dipendenti del Bar Ca
stellino di via Cesare Battisti, vi-
cino piazza Venezia, hanno improw-
visamentc riccvuto una Iettera di 
licenziamento in cui I'altuale gesto-
re del bar li informa cbe avendo 
ceduto ad altra sociefa Tesercizio, 
non ha piu bisogno della loro ope
ra. Anche il nuovo proprietario 
ha scritto una Iettera ai lavora-
tort in cui afferma che, disponendo 
gia del personale necessario, ritic-

:*t&&&?* ..K~cr: 

ne supcriluc le loro prestazioni. 
£' legittimo a questo punto il 

sospctto che I'intera vicenda lia 
una manovra per « liberarsi » di 
personale « scomodo ». Da tempo 
infatti i lavoratori del bar hanno 
iniziato un'azione sindacalc per ot-
tencre anzitutlo la revoca di nu
merosi licenziamenti ingiustificati e 
roltempcramcnto, da parte dei pro
prietari, degli obblighi di legge re-
lativi al trattamento preridenziale. 

Rispetto ai risultati nei licei 

Troppi bocciati nelle 
prove di abilitazione 

I risultati complessivi degli • 
esami di maturita svoltisi a 
Roma sono stati resi noti dal 
Proweditorato agli Studi. La 
prima indicazione che se ne 
ricava e che la percentuale 
dei promossi tra i candidati 
dei licei classico e scientifico 
e nettamente piu alta di quel
la dei promossi nei van esami 
di abilitazione (magistrate, 
tecnica. professionale). 

Per la maturita classica e 
per quella scientifica la per
centuale de: promossi si ag-
gira sul 91-92 per cento; si 
abbassa invece all'81 per cen
to per l'abilitazione tecnica 
(che comprende i periti in
dustrial!, geometri, periti 
commerciali, agrari e nauti-
ci). Ancora. per quanto ri-
guarda l'abilitazione magi
strate, su 3014 candidati. 2.VH 
sono stati giudicati maturi, 
450 non maturi, con una per
centuale di promossi deil'85 
per cento. Per l'abitazione 
professionale, su 1270 alunni, 
1078 sono stati giudicati ma
turi. 192 non maturi (con una 
percentuale di promossi del-

1*84 per cento). 
I dati indicano chlaramen-

te una notevole differenz:a-
zione dei criteri seguiti dagll 
esaminatori nei divers! esami; 
si rileva infatti una maggiore 
selezione nel caso degli isti-
tuti tecnici. Oecorre dunque 
chiedersi in che misura l'at-
tuale struttura dell'esame 
consenta una valutazione o?-
gettiva e uniforme. visto che 
al contrario notevoli sono le 
discrepanze dei risultati. e 
quindi. owiamente. dei crite
ri seguiti per raggiungerli. 

Oltretutto. si e spesso ass!-
stito a valutazioni chiaramen-
te punitive nei confronti delle 
sperimentazioni p:u avanzate, 
che pure questo tipo di es\-
me — il «tcolloquior> — dovrfb-
be valorizzare. Cosl. se In ge
nerate la percentuale d«*i 
« maturi » nei 1 icei classici 
e stata alta, si sono pure re-
gistrati casi, come quello df» 
Tasso In cui le valuta?ioni 
dei commissari d'esame h-m-
no colpito duramente alunni 
presentati in modo positive 
dal propri profetsort 
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Forse a settembre 
sara riaperto 

qualche museo 
Da due mesi sono sbarrati al pubblico - La 
Regione invita il Comune ad astenersi dall'or-
ganizzare ricevirnenti nelle sale capitoline 

I musei capilolini quest'anno I'hanno fatta da padroni nel 
settore cullurale. Essendo gll unici aperti tra le collezioni 
che sono custodlte dal Comune, hanno registralo un'altlsslma 
percentuale di vlslte, certo magglore dell'anno scorso. La no 
tizia ci rallegrerebbe moltissimo se essa denotasse un maggior 

interesse dei turisti e dei ro-

Ferifo 
a forbiciate 

arnica 
getasa 

dal! 

Accecata dalla gelosia una 
donna di 49 anni ha colpito 
con le forbid 1'uomo trenta-
novenne con il quale convive-
va, mentre questi era addor-
mentato. II ferito e riuscito 
a bloccare la donna e se la 
cavera in un paio di setti-
mane. 

Giuseppina Famiglietti. que-
sto il nome della donna che 
e ora in carcere con l'impu-
tazione di tentato omicidio ha 
sferrato il colpo verso le 5 
del mattino nella casa in via 
Fior di Spini a Primavalle, 
dove viveva. 

Da tempo i rapporti tra lei 
e Antonio Moncelli di 39 anni 
si erano guastati. la donna 
era convinta che il Moncelli 
avesse allacciata una rela-
zione con un'altra e le liti
gate si ripetevano ogni gior-
no. violentissime. 

Cos! l'altra notte la donna 
si e alzata ha afferrato un 
paio di forbid e ha colpito 
1'amante al torace. ferendolo 
di strisdo. II Moncelli e riu
scito a disarmarla, l'ha trasci-
nata in casa del fratello che 
abita accanto, ha chiamato la 
polizia ed e andato poi a 
farsi medicare al San Filip-
po Neri dove I'hanno giudi-
cato guaribile in due setti-
mane. 

Sequestrate 
un grosso 

carico 
di sigarefte 

Un'operazione anti-contrab-
bando, condotta dalla Guar-
dia di Fmanza nelle acque di 
Gaeta, ha condotto nella not
te tra giovedl e venerdl al 
sequestro di circa due tonnel-
late di si?arette estere. II mo-
toscafo dei contrabbandieri e 
stato localizzato grazie a un 
moderno impianto radar in-
stallato a bordo di un guar-
dacoste della GdF di Formia. 

Non appena si e accorto di 
essere stato scoperto, 1'equi-
paggio del motoscafo con-
trabbandiere ha cominciato a 
gettare in mare alcune casse 
di sigarette. senza fermarsi 
alle ripetute intimazioni di 
alt dei militi della GdF. Dopo 
un inseguimento protrattosi 
per circa un'ora, dal guarda-
coste della Finanza sono par-
titi alcuni colpi di mitra in 
aria a scopo intinrdatorio: 
ma i contrabbandieri sono 
riusciti ugualmente a trasbor-
dare su di un altro motosca
fo. che e poi fuggito. 

Alia Finanza non e restato 
che porre sotto sequestro il 
natante, assieme alle sigaret
te il cui valore ammonta ad 
oltre 20 milioni di lire. Pro-
seguono le indagini per Iden-
tificare e catturare i contrab
bandieri. 

mani per i musei: si tratta 
invece. per assurdo. di un fe-
nameno negativo in quanto 
nessun'altra galleria del Co
mune ha avuto l'onore di es
sere visitata. Previsioni nega
tive e ultimatum, infatti, si 
sono perfettamente concretiz-
zati: nessun intervento «sa-
natorio » ha potuto scongiura-
re la chiusura del Museo di 
Rama, del museo della Ci-
vilta Romana. del museo Bar-
raco, deH'antiquarium (che 
del resto non e mai aperto), 
della galleria comunale d'ar-
te modorna. del mu.seo Ca-
nonica. 

La riprovazione per tale sta
to di cose e stata pressoche 
unanime: ma ad essa. come e 
consuptudine anche quando si 
debbono affrontare problemi 
di online artistico e culturale. 
non ha fatto seguito alcun in-
tervento concreto. L'assessore 
comunale Raniero Benedetto 
ha fatto a suo tempo dichia-
razioni degne di tutto rispet-
to. ma le professioni di bua-
na fede lasciano il tempo che 
trovano se non sono seguite 
da energici prowedimenti in 
grado di risolvere dawero il 
problema dei custodi, in parti-
colare. e della valorizzazione 
e conservazione del patrimo-
nio artistico, in generale. 

Essendo ormai al secondo 
mese di chiusura il problema 
dei musei continua a suscita-
re interesse. soprattutto in 
questo momento di maggiore 
afflusso turistico. La situazio-
ne djvrebba migliorare nel 
prossimo mese quando una 
parte del personale riprende-
ra servizio al termine delle 
ferie, ma non basteranno cer
to le poche unita in organico 
a far riaprire tutti i musei 
e soprattutto a farli funzio-
nare. Si e parlato. nel corso 
delle conferenze stampa, di 
un concorso per altri custodi 
da tenersi in settembre, ma 
a precise domande su questo 
tema l'assessore Benedetto si 
e tenuto sulle generali par-
lando sempre al condizionale. 
Comunque se a settembre. co
me previsto, si svolgera il 
concorso. tra espletamento di 
pratiche e via dicendo la si-
tuazione si normalizzera sol-
tanto nella primavera dell'an
no prossimo. Intanto le galle-
rie resteranno chiuse o sa-
ranno aperte a singhiozzo, 
mentre le sale saranno visi-
tabili un po* si e un po* no. 

Su questo problema ha pre-
so posizione rassessore ai be-
ni cultural! della Regione, 
Varlese. il quale ha inviato 
una lettera al sindaco Darida 
invitandolo a prendere in 
maggiore considerazione il set-
tore artistico culturale. L'as
sessore, prende spunto daJla 
denuncia fatta dal nostro e 
da altri giornali, che rende-
vano noto come all'interno 
del palazzo dei Conservators, 
sede dei Musei Capitolini si 
svolgessero ricevirnenti per 
ospiti di riguardo per con-
dannare simili abitudini e af-
fermare fra l'altro che « que
sto assessorato ritiene che i 
musei non possano e non deb-
bano essere considerati una 
successione di sale destinate 
solamente a custodire gelosa-
mente oggetti d'arte, ma luo-
ghi di convegni, tavole roton-
de, incontri: centri di promo-
zione culturale nel significato 
piii generale del termine». E 
quindi non luoghi per ricevi
rnenti e banchetti. 

Raffaele Velardi, il detenuto impiccatosi a Rebibbia, aveva bisogno di assidua assistenza medica 

S'e ucciso perche lasciato senza cure 
La disperazione della madre - Durante l'ultimo incontro in carcere le aveva detto che non poteva resistere in 
quelle condizioni - « Qui mi danno soltanto qualche pillola e non le medicine che mi hanno prescritto i medici» 

Penltenziarlo di Rebibbia: una delle tante proteste dei detenuti per la riforma dei codici e dell'ordinamento carcerario 

Raffaele Velardi, il detenuto del carcere 
di Rebibbia che la sera di Ferragosto si 
e impiccato alle sbarre della cella con un 
lenzuolo, quasi certamente poteva essere 
salvato. A provocare la crisi depressiva 
che ha spinto il carcerato al suicidio, in
fatti. non e stata soltanto la disumana vita 
del reclusorio. Raffaele Velardi era grave-
mente malato. prima di entrare in prigio-
ne era passato da due ospedali psichiatri-
ci, e i medici gli avevano prescritto ap
propriate cure. A Rebibbia. invece, gli da-
vano soltanto «qualche pillola», e lascia-
vano che la sua malattia peggiorasse sem
pre piu. 

La madre di Raffaele Velardi, Ermida 
Formicchi, abitante ad Acilia-sud, quando 
ha appreso la notizia del suicidio del figlio 
ha urlato disperata: «Lo sapevo, lo sape-
vo che sarebbe finita cosi, che me l'avreb-
bero ammazzato! Raffaele doveva prendere 

tutti i giorni delle medicine per la sua 
schizofrenia. era malato. ma in carcere 
non lo curavano». II giovane, in effetti. 
era stato visitato dai medici dell'ospedale 
psichiatrico di Montelupo Fiorentino e da 
quelli del S. Maria della Pieta; gli aveva
no prescritto un trattamento a base di 
« Librium 10 », < Disipal», « Serenose > e 
«Nizinam>, poichd gli avevano riscontralo 
una preoccupante forma di psicosi schizo-
frenica. che spesso gli provocava delle 
crisi. 

II detenuto avrebbe dovuto prendere que-
ste medicine ogni giorno. ma quando gli 
agenti gli si sono prcsentati a casa per 
portarlo in carcere (aveva una condanna 
per furti). tutti i farmaci sono rimasti sul 
suo comodino. Nel reclusorio. poi. nessuno 
si e piu preoccupato di curare il detenuto, 
anche se il suo grave stato di salute appa-
riva evidente. 

« Me I'hanno portato via il 4 agosto — ha 
detto la madre — e dopo tre giorni sono 
andata a trovarlo a Rebibbia. Quando l'ho 
visto tremava. quasi non riusciva a par-
lare. Cosa ti hanno fatto, gli ho chiesto. e 
lui a mala pena ha risposto: "qua dentro 
non ci resisto, non d voglio piu stare. Mi 
curano male, mi danno appena qualche pil
lola, ed io mi sento sempre peggio" ». E' 
chiaro, quindi, che per salvare Velardi non 
era necessario che una guardia carceraria 
si accorgesse in tempo del gesto disperato 
che stava compiendo. Sarebbe stato suffl-
ciente, invece, visitare il detenuto. pren
dere atto di quanto avevano gia riscon-
trato i medid degli ospedali psichiatrici, 
e fare continuare la cura che era in 
corso e che invece e stata bruscamente in-
terrotta. Niente di tutto questo e stato 

fatto, e il giovane carcerato e stato colto 
da una crisi piu forte delle altre. Al suo 
male, infatti. si era aggiunto l'avvilimento 
della disumana vita del carcere. Mentre 
i suoi compagni di cella erano a vedere la 
televisione, lui si e costruito un cappio ru-
dimentale con il lenzuolo, se l'e sistemato 
intorno al collo, e si e lasciato andare ap-

peso alle sbarre della finestra. 
Ora. come abbiamo detto, e stata awiata 

una inchiesta. Quali conclusioni raggiunge-
ra questa inchiesta non si puo sapere. ma 
e possibile immaginarlo. Come tutte quelle 
gia fatte per la morte di altri detenuti, si 
stabilira in quanto tempo e morto il carce
rato. se poteva essere soccorso in tempo. 
eccetera eccetera. La vera causa della 
morte di Raffaele Velardi, intanto, la cono-
scono i suoi compagni di «braccio>, che 
l'altra notte, dopo avere appreso la notizia, 

hanno dato vita ad una civile protesta per 
sollecitare l'attuazione della riforma dei 

codici e dell'ordinamento carcerario. 
Si e appreso intanto che a Regina Coe-

li, nel corso di lavori di restauro del peni-
tenziario, si sta procedendo finalmente a 
dotare le celle di servizi igienici. Spariran-
no cosi i famigerati buglioli di cui erano 
costretti a servirsi i detenuti della II 
Rotonda. 

E' senz'altro un passo in avanti, che mi-
gliorera leggermente le disastrose condi
zioni igieniche in cui vivono i reclusi. KTa 
sia chiaro: se e giusto che sparisca il bu-
gliolo, simbolo di un criterio modievale di 
gestire le carceri, e ancora piu giusto e 
urgente che sparisca la mentalita che ha 
permesso al bugliolo di sopravvivere flno 
ad oggi, solo cosi sara possibile avviare 
una riforma organica e completa del si-
stema carcerario. 

Sei suicidi nel giro di quattro anni 
In Italia non esiste la pena 

di morte, e tanto meno la 
impiccagione. Chi commette 
un reato, secondo la Iegge, 
deve essere rinchiuso per un 
periodo adatto in un istituto 
di pena, e dopo essersi rie-
ducato deve essere riammes-
so nella vita sociale. Ai cu
stodi. tuttavia. capita troppo 
spesso di veder penzolare 
nelle celle. legati ad un len
zuolo, detenuti finiti in car
cere attraverso storie diver
se: chi era appena entrato 
e doveva ancora sapere di 
quale colpa si fosse mac-
chiato. chi doveva scontare 
una pena. e chi, infine. sa
rebbe uscito di prigione nel 
giro di poche ore. Di fronte 
ad un bilancio tanto ango-
sciante di vite umane stron-
cate da una decisione tra-
gica e disperata ci si chiede 
perche, come e possibile che 
tutto questo accada. Si tratta 
di sei persone (ma il bilan
cio e ben piu tragico in tutla 
Italia) che hanno deciso ne-
gli ultimi anni improvvisa-
mente di porre fine ai loro 
giorni in carcere. Come si 
pud spiegare tutto questo? 
Lo ripetiamo, decision] cosi 
disprrate sono frutto di un 
complesso di cause moltepli-
ci e le piu varie tra loro: 
ma e evidente che nelle car
ceri questi detenuti, per 
quanto predisposti possano 
cs^re, trovano un motivo in 
piu. quello decisivo. per giun-
gere alia conclusione che e 
preferibile darsi la morte 
anziche continuare a stare 
in una cella di isolamento. 
si trovi essa neH'antica pri-

• Raffaele Velardi, 30 an
ni : si e impiccato in una 
cella di Rebibbia il giorno 
di Ferragosto 

gione di Regina Coeli o nel 
penitenziario < modello > di 
Rebibbia. 

II carcere e un luogo dove 
il detenuto viene rinchiuso 
per espiare la pena o per 
attendere il giudizio che do-
vra stabilire la sua colpevo-
lezza e — nel caso che questa 
sia provata — l'entita della 
pena. Di piu: il carcere deve 
essere. luogo di rieducazione; 
il detenuto vi deve essere rin
chiuso ma preparato a rein-
serirsi nella societa; e men
tre sconta la pena ha diritto 
ad un trattamento dignitoso 
e umano: deve essere curato 
quando ne ha bisogno: non 
deve essere pestato; deve es
sere rispettata insomma la 
sua dignita. 

Evidentemente tutto questo 
non avviene: cosicch6 il de
tenuto resta in carcere mesi 
ed anni prima di essere giu-

dicato; il carcere si rivela 
tutt'altro che luogo di rie
ducazione: la dignita del de
tenuto viene offesa in rento 
modi diversi. Di qui le pro
teste, le rivolte clamorose e 
dfammatiche, la richiesta 
sempre piu pressante di una 
immediata riforma dei co
dici e dell'ordinamento car
cerario. 

La tragica catena di sui-
ddi che ricordiamo qui di 
seguito (e il bilancio e limi-
tato agli ultimi anni) ammo-
nisce che troppo tempo si 6 
gia perduto, che non e pos
sibile perderne altro. 

1. agosto *70 — Antonio Co
rona. di 33 anni. si e impic
cato in cella di sicurezza a 
Regina Coeli. dieci giorni 
prima che fosse rimesso in 
liberta. Originario di Orosei. 
in provincia di Nuoro. era 
stato arrestato a Roma 
quattro mesi prima, vici-
no la stazione Termini da-
gli agenti del III distretto 
di polizia, per ubriachezza 
molesta. oltraggio, resisten-
za e violenza a pubblico uffi-
ciale. La scoperta del cada-
vere e stata fatta poco pri
ma delle 19 da un secondino, 
durante un consueto giro d'i-
spezione. II corpo di Antonio 
Corona pendeva da un Iac-
cio legato alia inferriata del 
letto, nella cella in cui era 
stato rinchiuso da circa due 
settimane. Lo avevano messo 
!i. in cella d'isolamento. per
che aveva litigato con un suo 
compagno. 

24 giugno *71 — II secondo 
impiccato a Regina Coeli: 

• Augusto Zecchini, 38 an
n i : si e impiccato in una 
cella di Regina Coeli nel 
giugno del 1971. 

Augusto Zecchini. di 38 an
ni. si e ucciso con uno spa-
go intorno al collo nel gabi-
netto del carcere. Si e assen-
tato dal laboratorio di fale-
gnameria dove stava lavoran-
do, e solo dopo una ventina 
di minuti un secondino si e 
insospettito; ormai. pero, il 
detenuto era gia morto. Era 
entrato in carcere dieci mesi 
prima, perche sorpreso in 
una strada di Ostia mentre 
stava tentando di rubare una 
«Fiat 124»: prima che vi 
fosse riuscito era stato in-
seguito da alcuni agenti ed 
arrestato. Gia condannato in 
precedenza per altri furta-
relli di poco conto. gli ave
vano dato 18 mesi di galera. 
Attendeva una risposta alia 
sua domanda di grazia. 

4 agosto *71 — Due ore do
po essere entrato a Regina 

Coeli perche accusato di scip-
po. Gianfranco Poggi, di 26 
anni, si e impiccato con il 
lenzuolo alle sbarre della cel
la d'isolamento. Poco prima 
due giovani a bordo di una 
c Mini Minor > rubata aveva
no strappato di mano ad una 
turista ungherese la borsa 
contenente 60 mila lire e 300 
fiorini ungheresi. L'auto era 
stata inseguita dalla polizia 
e i due occupanti, vistisi rag-
giunti. erano fuggiti a piedi. 
Gianfranco Poggi — sposato 
con un bambino di 7 anni, di 
professione corniciaio — e 
stato bloccato: addosso non 
aveva il denaro, ne e'era 
sulla cMini Minor*. Portato 
a Regina Coeli e stato rin
chiuso subito in cella d'isola
mento. Due ore dopo il se
condino lo ha visto pendere 
immobile dal rudimentale 
cappio che si era costruito. 

25 maggto 73 — Ancora un 
impiccato. anche questa vol-
ta un ladruncolo. Antonio 
Polcaro, di 34 anni, era sta
to sorpreso alia stazione Ter
mini mentre rubava i gettoni 
telefonici nelle cabine. Arre
stato e portato a Rebibbia. e 
stato rinchiuso in cella d'iso
lamento. in attesa di essere 
interrogato dal magistrato. 
Dopo due giorni ha costruito 
un cappio con le maniche di 
un maglione. l'ha legato alio 
spigolo di un mobiletto della 
cella. e si e uedso. 

Antonio Polcaro era nato 
a Montefalcione, un paesino 
nella provincia di Avellino. 
Era venuto a Roma in cerca 
di lavoro, ma non lo aveva 

• Franco Marsilio, 39 an
n i : si e impiccato in una 
cella di Regina Coeli nel 
luglio di quest'anno 

ancora trovato. Quello dei 
gettoni era stato un espedien-
te. messo in atto insieme con 
un complice. Gli era andata 
male, e lo avevano messo in 
cella d'isolamento come tut
ti i detenuti in attesa di es
sere interrogati. Prima di uc-
cidersi aveva chiesto ripe-
tutamente di vedere il giu-
dice. 

13 luglio 73 — Neanche 
due mesi dopo. il quinto im
piccato. di nuovo a Regina 
Coeli. Franco Marsilio. di 39 
anni. detenuto in attesa di 
giudizio per porto abusivo 
d'arma da fuoco, si e ucci
so nella sua cella mentre in 
tutto il carcere era in corso 
una protesta dd detenuti per 
la riforma del codice. Era 
nato a Milano ma risiedeva 
a Roma da parecchi anni. Si 
.trovava in prigione da sette 

giorni e aveva subito inco-
minciato a soffrire di crisi 
depressiva. Per «curarlo» 
lo hanno messo in cella d'iso
lamento. La « cura >. tutta
via, non si e rivelata la piu 
adatta: mentre i suoi com
pagni facevano lo sciopero 
della fame. Franco Marsilio 
si e legato intorno al collo il 
solito cappio rudimentale e 
l'ha fatta finita. 

Un mese dopo il sesto sui
cidio, quello di Raffaele Ve
lardi. 

A questa impressionante 
catena di suicidi in carcere 
(sei dal '70 ad oggi). si ag : 
giungono numerosi tentalh'i 
di suicidio. che ogni volta 
non si sono conclusi tragica-
mente soltanto per circostan-
ze fortuite. II 9 luglio del '71 
il diciassettenne Antonio Di 
Silvio, detenuto nel carcere 
minorile di Porta Portese, 
tenta di uccidersi dando fuo
co alia sua cella c sbatten-
do la testa contro il muro. 
Un altro diciassettenne. Ar-
naldo Felli, si ferisce a Re
bibbia un mese dopo. II 12 
settembre dello stesso anno 
Piero Pompa. di 18 anni. rin
chiuso a Rebibbia per furto. 
si riduce in gravi condizioni 
ingoiando chiodi. II 18 ago
sto del '72 il diciottenne Gian
ni Paolini si taglia i polsi 
a Rebibbia. II 4 aprile scor
so Michele Cantelli. di 27 an
ni. si trafigge 1'addome con 
un pezzo di vetro a Rebib
bia. Un suo compagno di 
carcere due mesi dopo tenta 
di uccidersi ingoiando una 
lametta e dd barbituriri. 

ULTIME REPLICHE 
DI AIDA, CAVALLERIA 

RUSTICANA 
E CAPPELLO TRE PUNTE 

ALLE TERME 
DI CARACALLA 

Domani. elle 2 1 , alle Terme di 
Caracalla, replica di < Aida » di 
G. Verdi (rappr. n. 26 ) concertata 
e diretta dal maestro Oanilo Belar-
d.nelli, maestro del coro Augusto 
Parodi. Interpreti principal!: Vir
ginia Zeani. Laura Oidier Gam-
bardella. Pier Miranda Ferraro, 
Walter Monachesi. Paolo Washing
ton. Primi ballerini: Elpide Alba-
nese. Tucpio Rigano. Martedi, alle 
2 1 , replica di « Cavalleria rustica-
na > di P. Mascagni e del balletto 
• II cappello a tre punte > di M. 
De Falla. R. De Cordova. P. Pi
casso. 

PROSA-RIVISTA 
ANFITEATRO DELLA QUERCIA 

DEL TASSO (al danicolo - Tel. 
561613) 
Alle 21.30 Sergio Arnrrwata pres. 
m L* Manoragola » di Machiavelli 
con Liliana Chiara, M Bomni. 
Olss, B. Cealti. F Cremonini. M 
Francis, P Lorin. G Pierjnattei, 
M. Rosaies. M Satli. O Stracuzzi 
Regia Sergio Ammirata 

DARIX TOGNI « I I Circo nell'ac-
qua s 
Tutte le sere alle 21,30 e giovc-
d i , sabato e domenica alle 18 e 
21.30. II circo rimane ad Ostia 
Lido fino al 26 agosto. Per in-
lormazioni tel. 602.7206. 

LA COMUNITA' (Via Zanazzo - P. 
Sonnino - Tel. 58.17.413) 
Oa martedi 28 alle 22: la Comu 
nits Teatrale Italiara presenta: 
• Fando © Lis » di Fernando Ar-
rabal. Regia G Sepe. Musiche ori-
•inali di Stelano Marcucci. 

TEATRO D'ARTE 01 ROMA 
Nella Cripla della Basilica S. An
tonio (Via Merulana 122) il Tea-
tro d'Arte di Roma pres. • Grogo-
rio X I I • (lldebrando da Soana) 

fittl I giomi alia 2 1 ; Itstivl alia 
9 -21 . 

TEATRO MOBILE A S. SEVERA 
(Park Lunsomarc Pirgy) 
Alle 18.30 • Massimone re trop
po mangione • spettacolo per ra-
gazzi in collaborazione con la 
compagnia dei burattini di To
rino 

TOROINONA (V. Acquasparta 16 -
P. Ponte Umberto I - Telefono 
65.72.06) 
Alle 21.4S la novita assoiuta 
• Carne in scatola » di Riccardo 
Reim Regia Salvatore Solida 
Scene Luciano Spinosi con L Pa-
ganini. A Canu. A Palladino. 
R Santi. A Saltutti Prenotazio 
ne dalle 16 a* bottegbino Aria 
condizionata 

VILLA ALOOBRANDINI (Via N» 
zionale Tel 67.93 966) 
Alle 21.30 Estate di Prosa Roma
na di Checco e Anita Durante 
con Sanmartin. Marcelli. Pezzm 
ga, Gervasi, Raimondi, Mura 
ne « La bonanima > di U. Pal 
merini. Regia di Checco Durante. 

CABARET 
FANTASIE DI TRASTEVERE 

Alle 21 grande spettacolo di tol 
klore italisno con cantanti a chi 
tarristi 

PIPER MUSIC HALL (Via Taalia-
mento. 9 ) 
Alle 21.30 complesso americano 
< Vic Pitts and the Cheaters >. 

CINEMA-TEATRI 
AMBRA lOVINELLI 

Chen il itaaello del Kun9-Fu, con 
Yu Tin-Lung A $ e grande spet
tacolo di strip-tease 

VOLTURNO 
II bractio violento del Kuitf Fit, 
con Chu San ( V M 14) A * a ri-
vista Sibilla Messala 

CINEMA 
PRIME VISIONI 

ADRIANO (Tal. 3S.21.23) 
Ouella taorca dozzlna, con L, 
Marvin ( V M 14) A • 

ALFIERI (Tal. 290.2S1) 
Ouella tporca dozzlna 

AMBASSADE 
I I diavolo del volanta (prima) 

AMERICA (Tel. 581.61.68) 
Wang Yu I'imbattibila (prima) 

ANTAKEb (Tel. 8 9 0 3 4 7 ) 
Bella di giorno. con C Deneuva 

( V M 18) DR £ £ $ 3 
APPIO (Tel. 779.638) 

Hai sbagliato dovevi uccidermi 
subito (prima) 

ARCHlMtOt- (TaL 875.567) 
Chiusura estiva 

ARISTON (TaL 353.230) 
Malizja. con L. Antonelll 

( V M 18) S * 
ARLECCHINO (TeL 360.35.46) 

Mondo crotico 
AVANA ( l e i . S I .15 .105) 

Chiusura estiva 
AVENTINO (Tel. 572.137) 

Chiusura estiva 
8ALDUINA (Tal. 347.S92) 

Vogliamo i colonnelli, con U. To-
gnaz2i SA 8 « * 

BAKBtRINI (Tet. 4751707) 
I I ponte sal fturne-Karat, con W . 
Holden DR * £ # 

BOLOGNA (Tel. 426.700) 
L'attentato, con G. Maria Volonte 

DR S & s 
BRANCACCIO (Via Mamiana) 

Rapporto sul comportamente ses-
suale delle casalinghe 

CAPITOL (Tel 383.280) 
La amazzoni (prima) 

CAPRANICA (Tal. 679.24.65) 
Chiusura estiva 

CAPRANICHETTA (T. 7*9 .24.65) 
I 39 acalini, con K. Moore 

C * » 
CINE5TAR (TaL 789.242) 

Chiusura estiva 
COLA DI RIENZO (TaL 350.584) 

Chiusura estiva 
DUE ALLORI (TaL 273.207) 

Chiusura estiva 
EDEN (TeL 380 .1 *8 ) 

Diario aegrete da on career* fem-
minile, con A. Strindberg 

( V M 18) DR • 
EMBASSY (Tel. 870.245) 

Casa di bambola (prima) 
EMPIRE (Tel. 857 .719) 

I I diavolo del volanta (prima) 
i T O l L t (Tal. 68 .75 .5 *1 ) 

Ouattro farfalla per an aaaaaalnle, 
con R. Tushingham G 9 

EURCINB (Piazza Italia • • EUR 1 
Tal. 591 .09 .8* ) 
Ultimo tango a Zagaioi, con F. 
Franchi ( V M 14) C • 

EUROPA (Tat. M S . 7 M ) 
Chiusura estiva 

Schermi e ribalte 
FIAMMA (Tel. 475.1100) 

I I ladro di Partgi. con J.P. Bel-
mondo DR * * * 

FIAMMETTA (Tat. 470.464) 
Chiusura estiva 

GALLERIA (TeL 678.267) 
Alta infedelta, con N. Manfredi 

( V M 18) SA S A 
GARDEN (Tel S82.848) 

Colpo per colpo, con H. Yuc 
( V M 18) A * 

GIARDINO (Tel 894.940) 
Storia di karate pugni e fagioli, 
con D. Reed A * 

GIOIELLO 
Chiusura estiva 

GOLDEN (Tel. 7SS.002) 
Le amazzoni (prima) 

GREGORY (V. Gregorto V I I 186 -
Tel 63.80.600) 
.Mondo erotic© (prima) 

HOLIDAY (Largo Beneoetto Mar-
cello - Tel. 858.326) 
Malizia. con L. Antonelll 

( V M 18) 5 * 
RING (Via FogTiano. 3 • Telefo

no 831.95.41) 
Chiusura estiva 

INDUNO 
Gli eroi di Teleraarfc, con K. Dou
glas A * 

MAESTOSO (TeL 786.086) 
I I ladro di Parfgl, con J.P. Bel-
mondo DR « # » 

MAJESTIC (TeL «7.94.908) 
E non liaararci dal mala, con J. 
Gaupil ( V M 18) DR • 

MERCURY 
I I cacdatorn eoHtario, con R. Ely 

A ft 
METRO DRIVE-IN (T. S09.02.43) 

Mani d'ecciaio fnria cineae, con 
T. Peng Wang A ff 

METROPOLITAN (Tel. 689.400) 
La ragazsa di via Condottl, con 
F. Stafford ( V M 18) C « 

MIGNON D'ESSAI (Tal. 8*9 .493) 
Alfredo Alfredo, con D. Hoffman 

SA 9 
MODERNETTA (TaL 4*04185) 

Roaina Fame viene la dtta par 
il ton ado, con E. Aulln 

( V M 18) DR • 

MODERNO (Tel. 4 6 0 ^ 8 5 ) 
Chiusura estiva 

NEW YORK (Tel. 780.271) 
I I ponte sul liuine Kwai, con W. 
Holden DR S i x 

OLIMPICO (Tel. 395.635) 
Hai sbagliato dovevi uccidermi su
bito (prima) 

PALAZZO (TeL 49S.66.31) 
Chiusura estiva 

PARIS (TeL 754.368) 
I professionisti, con B Lancaster 

A * * 
PASOUINO (Tel. S03.622) 

A Man (in inglese) 
OUATTRO FON1ANE 

I I terror* viene dalla pioggia 
(prima) 

OUIRINALE (TeL 462.653) 
L'aivantuiieio di Ictambal (Col
po grosso a Galata Bridge), con 
H. Buchholz A ft» 

OUIRINETTA (TeL 679.00.12) 
Cabaret, con L. Minnelli S f ) 

RADIO CITY (Tel 4 *4 .102) 
Aeente 007 Casino Roval. con P. 
Sellers SA « * 

REALE (Tat. 58 .10^34 ) 
I professionisti 

REX (TeL 884 .1*5 ) 
Chiusura estiva 

RITZ (TeL 8 3 7 ^ 8 1 ) 
Chiusura estiva 

RIVOLI (TeL 4 * 0 . 8 * 3 ) 
Picdoai (prima) 

ROUGE ET NOIR (Tal. 8 * 4 3 0 5 ) 
L'amor* diffkile, con N. Manfredi 

( V M 18) SA $ £ 
ROXY a * L 870.504) 

Chiusura estiva 
ROYAL (TaL 7 7 0 3 4 9 ) 

Gli eroi di Tdemerfc, con K. Dou
glas A • 

SAVOIA (TaL M.50 .23 ) 
Chiusura estiva 

SMERALDO (TeL 3 5 1 3 * 1 ) 
Bella dl giorno, con C. Deneuva 

( V M 18) DR 6 S 8 9 
SUPERCINEMA (TaL 4 8 5 ^ * * ) 

Ultimo tamo a Zagarol, con F. 
FrancM ( V M 14) C • 

TIFFANY (Via A. De Pretis • Te
lefono 462.390) 
L'ho trovato a letto con un'altra 
(prima) 

TREVI (TeL 689.619) 
Aranda eaeccanica, con M. Mc 
Dowell ( V M 18) DR « # » 

TRIOMPHE (TeL 838.00.03) 
Grazie zia, con I_ Gastoni 

UNlVfeRSAL 
Wang Yu I'imbaUibile (prima) 

VIGNA CLARA (Tel. 320.359) 
Chiusura estiva 

VITTORIA 
Le amazzoni (prima) 

SECONDE VISIONI 
ABADAN: L'noroo della grande 

muraglia A * 
ACILIA: L'aretino 
AFRICA: La gang dei doberman, 

con B. Mabe ( V M 14) A * 
A I RONE: Cniusura estiva 
ALASKA: I I furore della Ctna col-

pisce ancora, con B. Lee A $ 
ALBA: Domani riapertura 
ALCE: Chiusura estiva 
ALCYONE: Decameron* nero, con 

B. Cunningham ( V M 18) SA » 
AMBASCIATORI: Un tranquillo 

week-end di paura, con J. Voight 
( V M 18) DR » $ » 

AMBRA JOVINELLI: Chen II fle-
gello del Kong Fa, con Yu Tin 
Lung A S> e rivista 

ANIENE: Agent* 007 dalla Rossia 
con amor*, con S. Connery G $ 

APOLLO: I I serpent*, con Y. Bryn-
ner DR ft 

AOUILA: UIHma casa a sinbtra, 
con D. Hess DR ft 

ARALOOi Cniusura estiva 
ARGO: Chiusura estiva 
ARIEL: Ooesto pazzo pazzo paste 

paszo mondo, con S. Tracy 
SA ftftft 

ASTOR: I I dottor Stranamor*, con 
P. Sellers SA ftftftft 

ATLANTIC: Diario aegreto da un 
carcere femmlnile, con A. Strind-
berg (VM 11} DR • 

AUGUSTUS: Vogliamo i colonnelli! 
con U. Tognazzi SA 8 S S 

AURECh Diario segreto da un car
eer* femminile, con A. Strind
berg ( V M 18) DR » 

AURORA: El Condor, con L. Van 
Cleef A $ 

AUSONIA: Tutto quello che avreste 
votuto sapere sal sesso e non 
avete mai osato chiedcre, con W . 
Allen ( V M 18) C * 

AVORIO: Petit d'essai: Rass. Ideale 
femminile: Unico gioco in dtta 

BELSITO: Decamerone nero, con B. 
Cunningham 

BOITO: Chiusura estiva 
BRAS IL: Agent* 007 dalla Russia 

con amore, coi S. Connery G $ 
BRISTOL: A colpi di karate, con 

Meng Kong Loong A •§-
BROADWAY: Chen il flagello del 

Kong Fa, con Yu Tin Lung A ,* 
CALIFORNIA: Storia di karate pu

gni e fagioli, con D. Reed A * 
CASSIO: Chiusura estiva 
CLODIO: UFO allarme rosso attac-

co alia terra, con E. Bishop A ft 
COLORADO: Chiusura estiva 
COLOSSEO: I I capitano Nemo e la 

dtta sommersa, con R. Ryan 
A ft 

CRISTALLO: Lo chiameremo An
drea, con N. Manfredi S ft 

DELLE MIMOSE: Chiusura estiva 
DELLE RONDINI : Gli Invincibili 

fratelli Madste SM ft 
DEL VASCELLO: Chiusura estiva 
DIAMANTE: Chiusura estiva 
DIANA: Storia di karate pugni e 

fagioli, con D. Reed A ft 
DORIA: I I ugano ha visto I'assas-

sino • dev* morire, con M. Le
ster G ft 

EDELWEISS: Via col vmto, con C 
Gable DR ft 

ELDORADO: Finalmente I* mil l* e 
ana notte, con B. Bouchet 

( V M 18) S ft 
ESPERIA: Diario segreto da on 

career* femminile, con A. Strind
berg ( V M 18) DR ft 

ESPERO? A colpi di karat*, con 
Meng Kong Loong A ft 

FARNESE: Petit d'essai: L'oomo del 
banco dei pegnl, con R. Steiger 

( V M 18) DR ftftft 
FARO: L'uomo della grand* mu

raglia A ft 
GIULIO CESAREt Tanan a II clmi-

taro defll etefantl 

HARLEM: Chiusura estiva 
HOLLYWOOD: Agente 007 al ser

vizio segreto di Sua Maesta, con 
G. Lazenby A ft 

IMPERO: Chiusura estiva 
JOLLY: Una donna come me, con 

B. Bardot ( V M 18) DR ft 
LEBLON: Tarzan contro I rrafficanti 

d'armi 
LUXOR: Chiusura estiva 
MACRYS: Tedcum, con J. Palance 

A ft 
MADISON: I I furore della Cina col-

pisce ancora, con B. Lee A ft 
NEVADA: Tarzan e il safari per

duto 
NIAGARA: La gang dei doberman, 

con B. Mabe ( V M 14) A ft 
NUOVO: Una donna come me, con 

B. Bardot ( V M 18) DR ft 
NUOVO OLIMPIA: Conoscenza car-

nale, con J. Nicholson 
( V M 18) DR ftft 

PALLADIUM: L'altra facda del pa-
drino, con A. Noschese C ft 

PLANETARICh Chiusura estiva 
PRENESTE: Chiusura estiva 
PRIMA PORTA: Ivanhoe, con R. 

Taylor A ft ft 
RENO: Racconti proibiti di nient* 

vestiti, con J. Agren 
( V M 18) C ft 

RI ALTO: Che cosa e successo tra 
mio padre e tua madre? con J. 
Lemmon SA ft ft 

RUBINCh Chiusura estiva 
SALA UMBERTO: La mogfi* del 

prete, con S. Loren S ft* 
SPLENDID: Decameron proibitissi-

mo, con F. Agostini 
( V M 18) S ft 

TRIANON: La frecda ch* oedd* 
ULISSE: A colpi di karat*, con 

Meng Kong Loong A ft 
VERBANO: Un tram che si chiama 

desiderio, con M. Brando 
DR ftft 

VOLTURNO: I I bracclo violento del 
Kong Fa, con Chu San (VM 14) 
A ft e rivista 

TERZE VISIONI 
DEI PICCOLI: Chiusura estiva 
NOVOCINEt Chiusura estiva 
ODEON: Decameron n. 2 , con C. 

Blanch! ( V M 18) C ft 

FIUMICINO 
TRAIANOi Oscar Insanfuinato, con 

V . Price ( V M 18) DR ft ft 

ARENE 
ALABAMA: Vado I'ammazzo e 

torno, con G. Hilton A ft 
CHIARASTELLA: lo non scappo 

fuggo. con A. Noschese C ft 
COLUMBUS: I I dan dei due ma-

fiosi, con Franchi-lngrassia C * 
FELIX: Storia de fratelli e de cor-

teili, con M. Arena DR * 
LUCCIOLA: Forza G, con R. Salvino 

A ft 
MESSICO: Gli aristogatti DA * 
NEVADA: Tarzan e il safari per

duto 
NUOVO: Una donna come me, con 

B. Bardot ( V M 18) DR ft 
ORIONE: I I marchio di Kriminal. 

con G. Saxon A ft 
S. BASILIO: I I prod* Anselmo e il 

suo scudiero, con E. Montesano 
( V M 14) C ft 

TIBUR: I re del sole, con Y. Bryn-
ner SM ft ft 

TIZIANCh Due bianchi nell'Africa 
nera, con Franchi-lngrassia C ft 

TUSCOLANA: Sdpione detto anche 
I'Africano, con M. Mast roi anni 

SA ftft 

SALE PARROCCHIALI 
COLOMBO: Guntar il temerario 
COLUMBUS: I I dan dei due roe-

fiosi, con Franchi-lngrassia C ft 
ORIONE: I I marchio di Kriminal, 

con G. Saxon A ft 
PANFILO: I I bracdo violento della 

Iegge, con G. Hackman DR ft* 
TIBUR: I r* del sole, con Y. Bryn-

ner SM ft* 
T IZ IANO: Doe bianchi nell'Africa 

nera, con Francht-lngrassia C ft 
CINEMA CHE CONCEDONO 

OGGI LA RIDUZIONE ENAL -
AGIS: Alaska, Aniene, Avorio, Cri-
stallo, Delle Rondini, Niagara, Nuo
vo Olimpia, Prima Porta, Reno, 
Traiano di Fiumicino, Ulisse. 
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Prima medaglia d'oro per l'ltalia a Mosca nei 1500 femminili 

VITT0RI0SA LA PIGNI, TERZO MENNEA 

MOSCA — PAOLA PIGNI sul podio della premiazione, sorridente e raggianle di felicita, 
riceve i fiori da una graziosa moscovita (Tclefoto) 

Nella cronoscalata di Monte Campione 

Trionfa Merckx 
Battaglin terzo 

Al secondo posto lo spagnolo Fuente - Motta ha corso in 
polemica col CT Defilippis e ha vinto la prova in linea 

Nostro semzio 
MONTE CAMPIONE. 17. 

Come Iogica voleva Eddy 
Merckx si 6 aggiudicato alia 
maniera forte anche la gara di 
Monte Campione. la classica 
manifestazione allestita con la 
consueta perizia e signorilita da 
Mino Baracchi. La gara. dal-
l'originale formula che preve-
deva una prima frazione in li
nea e la successiva cronoscala
ta, si e conclusa a Monte Cam
pione. una bellissima localita 
turistica della Valcamonica che 
sta prendendo decisamente pie-
de per il suo incantevolc panora
ma e per le sue perfette attrez-
zature turistiche. specialmente 
per quello che riguarda gli 
amanti dello sci. Merckx. mal-
grado il mal di schiena che lo 
affligge da diverso tempo e che 
potrebbe — a sua detta — pre-
gjudicargli anche il prossimo 
mondiale. ha vinto nettamente 
battendo lo spagnolo Jose Fuen
te, che si e dimostrato uno dei 
migliori in gara. Merckx prepa-
ra cosi il suo meeting iridato. 
pedalando e vincendo alia sua 
maniera, dominando cioe in 
qualsiasi circostanza. II miglio-
re degli italiani e stato il neopro-
fessionista Giovanni Battaglin, 
della Jolly Ceramica che ha chiu-
so al terzo posto. primo degli 
italiani e migliore degli azzurri 
di De Filippis che prenderanno 
parte al mondiale di Barcello-
na. Gianni Motta ha corso in 
polemica con il commissario tec-
co dei professionisti. sfoderando 
una grinta non comune. la grin 
ta dei giorni migliori. per inten-
derci, nella frazione in linea 

che ha vinto davanti a Merckx 
ed accontentandosi di chiudere 
la cronoscalata con un tempo di 
tutto rispetto. 

Anche Gimondi ha compiuto 
la sua onesta gara sempre nelle 
prime posizioni. terminando nei 
computo dei tempi delle due pro-
\e al quinto posto. preceduto da 
Roberto Poggiab*. ma davanti al 
suo rivale Gianni Motta. 

La prima frazione in linea 
non ha fatto registrare nulla di 
speciale nella fase iniziale in 
pianura c tutto il gruppo dei 26 
partecipanti e rimasto compatto 
sino a Pian Camuno, dove aveva 
inizio la salita che in 11 chilo-
metri porta alia localita di Mon
te Campione. 

Si staccava subito Parecchini, 
imitato quindi da Gavazzi e Sor-
lini, mentre aveva la disavventu-
ra di forare Franco Bitossi. il 
quale perdeva del tempo prezio-
so prima di poter sostituire la 
ruota posteriore. Cedevano quin
di Ritter e Swerts. mentre il 
campione d'ltalia Paolini. a 
quattro chilometri dalla vctta 
do\eva mettere piede a terra a 
causa di una foratura. Si stac-
cavano anche Bergamo. Gazzo-
la. Bonacina e Panizza. che la-
mentava crampi alio stomaco. 
Diceva al termine di non aver 
digerito e di aver fatto una tre-
menda fatica negli ultimi tre 
chilometri di corsa. Intanto in 
testa i migliori .si mettevano in 
e\idenza. II grupnetto dei pri-
mi comprende\a: Merckx. Fuen
te, autore di pregetoli spunti 
subito rintuzzati. Gimondi. Mot 
ta. Zilioli. Battaglin. Poggiali. 
Bertcglio. Rota e Bruyer. che 
si incaricava so\ente di fare 

Oggi campionati di vela 

« Tempest» 
a Napoli 

NAPOLI. 17. 
Domani comincera a Napoli 

II campionato italiano « open » 
di vela classe «Tempest >• 
che precede II campionato 
mondiale che si svolgera, sem
pre a Napoli, a partire dal 
26 agosto. Nonostante l'assen-
za del campione fri carica, il 
palermitano Randazzo, passa-
to a gareggiare nei «470». si 
prevede un mteressante scon-
tro fra DoUi e Sibello che 
hanno partecipato, con scar so 
successo, ai Giochi di Kiel 
ed 11 napoletano Dalla Vec-
chia eliminato dai due alas 
sini proprio nei finale deile 
aelezioni preolimpiche. Per i 
due equipaggi si tratta di un 
vero e proprio regolamento di 
oonti nei quale potrebbe in-
•erirsl, indirettamente, l'altro 
nuMletano Picchio Milone. 
- bt classe « Tempest» ha fat

to il suo debutto olimpico ai 
Giochi di Kiel E' una barca 
acrobattca che mette a dura 
prova 1'equipaggio. E' lun?a 
metri 6,70 e larga 1,97; pesa 
460 chilogrammi ed ha 23 me
tri quadrat! di vela, E' stata 
costruita dall'architetto ingle-
se Jan Proctor nei 1964. 

II campionato italiano com 
prende sei prove con lo scarto 
di una. per gli equipaggi az
zurri sara valido come prova 
di quil.fio-3z.one per il cam 
pionato del mondo. II campo 
regata. per la prima volta, 
dopo i Giochi di Napoli. e sta
to di ouovo posto a due migha 
e mezzo dalla costa per dare 
alia competizione il massimo 
valorc tccnico. II prcsldcnte 
della gluria sara II dott. Mar-
cello Campobasso, dlrigente 
della FIV. 

l'andatura a tutto vantaggio del 
suo capitano Merckx. AU'ultimo 
chilometro restavano al coman-
do solo Motta e Merckx che at-
taccava ia volata da lontano su-
perato brillantemente da Gianni 
Motta che si aggiudicava cosi la 
prima frazione di questa gara. 
Nella prova a cronometro. a 
conferma del pronostico. Eddy 
Merckx ha fatto meglio di tutti. 
riuscendo a contenere la furia 
dello spagnolo Fuente. che ha 
staccato di 7 secondi. mentre si 
e ben comportato Battaglin, che 
con il tempo di 33* e 57" e bal-
zato al terzo posto della gradua-
toria finale. Ottimo anche il tem
po di Panizza che e giunlo im-
mediatamente alle spalle dei due 
big stranieri e che senza l'indi-
sposizione lamcntata nella fra
zione in linea. avrebbc potuto in-
serirsi nella ristretta cerchia dei 
migliori in senso assoluto. 

Nella mattinata si e svolta una 
kermesse per dilettanti. Vi hanno 
preso parte 31 corridori. che 
hanno dovuto percorrcre un cir-
cuito molto duro ed ondulato di 
1.100 metri ripetuto 45 volte, per 
un totale di chilometri 54. Si e 
imposto alio sprint il comasco 
Alfredo Chinetti che difende pe
ro i colori della Kapp Branzi 
di Firenze. il quale ha battuto 
di misura Bogo. Bonardi c Mo-
retti nell'ordine. 

Una gara vivacizzata nella pri
ma parte da Zoni e Bogo e quin
di da Gaetano Baroncelli. La 
corsa poi ristagnava sino a die-
ci giri dal termine, quando atlac-
ca\a ancora Zoni. affiancato 
questa volta da Sabbatini. I due 
pero non andavano molto d'ac-
cordo. e a tre tomate dalla con
clusive veniva ristabilito 1'equi-
librio con Chinetti, che metteva 
d'accordo i tredici superstiti che 
hanno chiuso la non facile prova. 

g.s. 

II detfaglio tecnico 
COSI' IN LINEA 

Ecco la classifies ufficiale del
la prima prova in linea: ) Gian
ni Motta, che copre i 34 chilo
metri del percorso da Boario a 
Monte Campione in un'ora 05'*", 
alia media di 31,317 kmh; 2) 
Merckx, s. t.; 3) Gimondi a 4"; 
4) Poggiali a • " ; 5) Fuente a 
11"; 6) Battaglin a 14"; 7) Zi
lioli a 27"; I ) Bruwere a 3*"; 
9) Bertoglio a 45"; 10) Rota a 
1'12". 

COSI' A CRONOMETRO 
1) Merckx che compie gli 11 

km del percorso in 32'*"; 2) 
Fuenie in 3TU"; 3) Panizza in 
33*17"; 4) Batlaglin In 3T57"; 
5) Paolini in 34'01"; 6) Poggia
li in 34'07"; 7) Zilioli in 34'20"; 
t ) Gimondi In 34r2S"; 9) Ber
toglio in 34'37"; 10) Motta in 
3T3J"/1. 

CLASSIFICA FINALE 
1) Merckx in un'ora 37'37"; 

2) Fuente un'ora 37'54"; 3) Bat
taglin un'ora 3T20"; 4) Poggia
li un'ora 3T24"; 5) Gimondi 
un'ora 3T37"; 4) Motta un'ora 
JT44"; 7) Zilioli un'ora 3T54"; 
I ) Bertoglio un'ora 40*53"; 9) 
Paolini un'ora WW. 

L'URSS conquista altre 5 medaglie d'oro: 100 m, (Silov), disco femminile (Melnik), pentathlon femminile 
(Tratsensko), sciabola individuate (Nazlymov) e ginnastica a squadre maschile — Gli azzurri Acerbi e Sara 
Simeoni si sono qualificati nei 110 ostacoli e nei salto in alto — II comportamento degli altri azzurri 

Nostro servizio 
MOSCA, 17 

La terza giornata delle Uni-
versiadi ha un programma in-
tenso. Innanzi tutto fanno 
spicco otto finali, dove l'atletica 
leggera fa la parte del leone: 
asta e 100 metri maschili; di
sco, 1500 metri. 100 metri e 
pentathlon femminili, mentre 
per la ginnastica e in program
ma la finale a squadre e nella 
scherma il titolo per la sciabola 
individuate. Sono anche in pro
gramma qualificazioni ed elimi-
natorie negli altri sport. Di-
ciamo subito che anche oggi la 
URSS ha fatto razzia di meda
glie d'oro: ne ha vinte cinque, 
e cioe nei 100 in. con Silov, nei 
disco femminile con la Melnik, 
nei pentathlon femminile con 
la Tratsensko. nella sciabola 
con Nazlymov e nella ginna
stica a squadre maschile. Per 
quanto riguarda gli azzurri la 
attesa plu spasmodica e per i 100 
metri maschili e per i 1500, dove 
sono in gara Pietro Mennea e 
Paola Pigni. Mennea, ripescato 
aH'ultimo momento, mentre a-
vrebbe dovuto correre soltanto 
i 200 m. e la staffetta. si e 
schierato al posto di Morselli 
e ieri si e qualificato con un 
tempo discreto. ma oggi non ce 
l'ha fatta ed e terminato ter/o. 
facendosi soffiare il secondo po
sto dal cubano Silvio Leonard. 
La medaglia d'oro e stata ap-
pannaggio del sovietico Silov che 
ha sower tito tutti i pronostici 
(favorito era l'ungherese Gresa 
che ad Oslo sconfisse lo stesso 
Mennea) e ha fatto fermare i 
cronometri sui 10"3. 

La nota lieta. per l'ltalia. e 
venuta dalla brava Paoletta 
Pigni, che con una gara ac-
corta all'inizio e poi travolgen-
te nei finale, e riuscita a re-
galare la prima medaglia d'oro 
per i colori azzurri. Ma vedia-
mo la sua gara e quella di 
Mennea. 

Negli ultimi 400 metri di un 
1500 ampiamente disturbato dal 
vento. la primatista mondiale 
del miglio si e imposta con la 
tranquillita e la compostezza 
che la distinguono. Era eviden-
temente la grande favorita, se 
non addirittura Ia favoritissima. 
tanta. troppa, essendo la dif-
ferenza di rendimento espres-
sa in termini di prestazioni ot-
tenute nella presente stagione 
agonistica fra lei e le sue an-
tagoniste. Pure si attendeva al
ia prova con una certa curio-
sita la 18enne canadese Reiser 
che era la primatista mondiale 
del miglio prima della nostra 
atleta. La fanciulla canadese ha 
retto bene l'assalto della nostra 
atleta fino a 150 metri dall'ar-
rivo. ma ha poi dovuto ab-
bassare bandiera. Forse l'avve-
nire potra anche essere suoV 
Per ora la milanese che ha 
died* anni piu di lei, le e pe
ro anche incontestabilmente su-
periore. Paola e la seconda 
donna che vince per l'ltalia un 
titolo agli « universitari ». Pri
ma di lei Ia Leone aveva eon-
quistato a Torino, nei 1959. la 
medaglia d'oro sia nei 100 che 
nei 200 metri. La Pigni e an
che alia sua prima grande af-
fermazione totale nelle grandi 
gare. Era stata terza ad Ate-
ne nei 1969 nei campionati eu-
ropei: terza lo scorso anno alle 
Olimpiadi. 

Lo svolgimento della compe
tizione e stato assai lineare. La 
Pigni e rimasta confusa quasi 
in coda al gruppo delle 17 par-
tenti. La moda di Wottle ha 
trovato numerosi seguaci. Con-
duceva la slanciata bulgara 
Petrova, seguita dalla Reiser. 
400 metri 65" e 6. Cadeva il 
ritmo delle capintesta e la Pi
gni risaliva il gruppo in curva, 
viaggiando in terza corsia r ro-
sicchiando cosi metri da gran
de signora. A due giri dalla 
fine prendeva il comando delle 
operazioni: 800 metri in 2* 16" 
c 8. Ormai la gara era salda-
mente nelle sue mani. La Pi
gni continuava a condurre con 
ritmo allegro passando ai 1200 
metri in 3' 24" e 6. A questo 
punto Paola sferrava il suo at-
tacco decisivo. Solo la Reiser 
la seguiva. sia pure faticosa-
mente. II resto e noto. Ottimo 
il finale della bulgara Petro
va che conquistava sul traguar-
do la terza moneta. La Pigni 
forse correra anche gli 800 
metri. Fra tre anni i canadesi 
organizzeranno le Olimpiadi. Si 
vede pero che non vogliono 
fare solamente gli organizzato-
ri. \ista la quant ita di atleti 
nuovi che essi stanno prepa-
rando. 

La seconda gara della gior
nata. che interessava in par-
ticolar modo gli italiani, era-

no i 100 metri. I segni premo-
siitori che Mennea avrebbe a-
vuto vita difficile nella finale 
dei 100 metri, si erano avuti 
nelle semifinali in cui egli si 
era classificato al terzo posto. 
Cid nonostante grande e stata 
la delusione nell'ambiente ita
liano, quando all'arrivo si e 
visto nettamente primo il so
vietico Silov in 10" c 37 se-
guito da Leonard (Cuba) in 10" 
e 43. A Mennea non e rihiasto 
che la medaglia di bronzo in 
10" e 48. 

Vi e stato il solito ed enne-
simo sconlro nei lancio del di
sco femminile, fra la sovietica 
Melnik, olimpionica e primati
sta mondiale. e la sua tradizio-
nale avversaria. la romena Me-
nis. Anche stavolta la romena 
c rimasta al comando nella fa
se eliminatoria con metri 62,80 
contro 63.02, ma la Melnik ha 
superato la rivale nei lanci di 
finale e precisamente al quarto 
tentativo. Queste le due serie 
delle grandi atlete: Melnik 63.02 
- nullo - nullo - 6454 - 64.40 -
nullo; Menis 60.64 - 63,80 -
62.58 - 61.78 - 63.92 - 61.50. 

La finale dei 100 metri fem
minile e stata vinta nettamente 
dalla finlandese Pursiainen in 

11" e 41: assai staccato la te-
desca federale Schnittenhelm 
11" e 62; 3) Stropahl (RDT) 
11" e 63. Ha un po* sorpreso 
lo scarso rendimento di questa 
ultima atleta. 

II pentathlon e stato vinto da 
un'altra sovietica. la Tratsen
sko con punti 4629, seconda la 
sua cennazionale Vorokobko con 
punti 4444. terza la giovane e 
bionda canadese Jones con pun
ti 4285. 

Nei salto con l'asta si e a-
vuta la definitiva resurrezione 
del francese Tracanelli che da 
un paio di anni non riusciva piu 
ad esprimersi su misure notevo-
li. Egli ha vinto nettamente la 
competizione con metri 5,42, che 
tra l'altro e il pnmato del 
francese; 2) Isakov (URSS) 
5.30: 3) Porter (Stati Uniti) 
5,30. 

L'Unione Sovietica ha vinto 
poi la medaglia d'oro per squa
dre nella ginnastica maschile. 
Al secondo posto (medaglia di 
argento) si e piazzato il Giap-
pone, al terzo (medaglia di 
bronzo) la Romania. 

Ed ora passiamo al comporta
mento degli altri azzurri che 
erano impegnati nelle gare di 
oggi. Nell'asta Fraquelli e Pon-
tonutti sono usciti di scena. II 

piu scarso e stato Pontonutti 
che ieri si era fatto eliminare a 
4.70, mentre Fraquelli oggi non 
ce l'ha fatta. arrivando settimo 
con in. 5. Nei 3.000 metri siepi, 
gara suicida dell'azzurro Fava 
che partito sparato ha condotto 
per buona parte della gara, per 
poi scoppiare e scomparire del 
tutto dalla scena costretto al 
ritiro. Nelle semifinali degli 800 
metri l'azzurro Diamante e sta
to eliminato, ma per il giovane 
atleta, e stato gia un titolo di 
merito l'esser riuscito a quali-
ficarsi per le semifinali. Nei 
disco femminile la Scaglia era 
riuscita a qualificarsi per il 
turno successive in mattinata, 
lanciando l'attrezzo a metri 
47,78. ma poi nei pomeriggio e 
subito uscita di scena. La semi-
finale dei 400 metri piani, dove 
gareggiavano Abeti e Trachelio, 
non e stata meno sfortunata: 
Trachelio non e neppure sceso 
in pista perche i dirigenti della 
squadra italiana, visto che lo 
atleta era chiuso nella sua bat-
teria, lo hanno risparmiato per 
la staffetta. Abeti e stato elimi
nate Note positive sono venute 
invece nell'alto femminile dove 
la Sara Simeoni ha superato il 
turno, saltando, in mattinata, i 
metri 1,70. e nelle semifinali dei 
110 hs dove Acerbi si e qualifi

cato per la finale. Nei fioret-
to femminile l'azzurra C. Man-
giarotti e stata eliminata con 
una sola vittoria, la stessa sor-
te hanno subito la Collino e 
la Tomassini. 

Marco Romano e Tullio Mon 
tano che si erano qualificati per 
la finale della sciabola indivi-
duale, non ce l'hanno fatta, ar
rivando 6. e 5., e la medaglia 
d'oro e stata vinta dal sovie
tico Wladimir Natlymov, 1'ar
gento dall'ungherese Pal Ge-
revicz e il bronzo dal romeno 
Dan Irimiciuc. Nella pallanuo-
to la nazionale azzurra ha scon-
fitto la Bulgaria per 6-2. Nei 
primo turno della lotta greco-
romana, per la categoria fino 
a 82 chili, 1'italiano Vitucchi 6 
stato battuto dall'americano 
Bjdi. 

b. b. 

II medagliere 

URSS 
Italia 
Finlandia, Francia e 

Jugoslavia 
Inghilterra, Romania, 

USA e Giappone 

O 

9 
1 

A 

2 
0 

1 0 0 

0 2 

La spaccatura con la societd giallorossa dovuta ai reingaggi 

Ginulfi Santarini e Liguori 
abbandonano Salsomaggiore 

Majorca 
tenta oggi 
il record 

degli 80 m. 

I I campione del mondo di im
mersions in apnea Enzo Majorca 
tentcra osai di battere il suo pre-
cedente record di metri 78 portan-
dolo a m. 80 , nelle acque di La 
Spezia al largo di Portovenere. 
Majorca che nei giorni scorsi ha 
battuto il record della discesa in 
assetto costante portandolo da 5 7 
a 58 metri e che se non vi fosse 
stato un errore da parte sua, avreb
be potuto anche essere portato a 
60 metri, giovedi, nei corso di un 
allenamento, ha fatto tetnere per 
la prova del record. Egli e riemcrso 
col naso sanguinante, ma vtsitato 
subito dal medico le sue condi-
zioni sono apparse otlime: si trat-
tava di un capillare del naso che 
si era rotto. I I tentativo di Majorca 
ha anche un sapore polemico con
tro gli inquinamenti delle acque, 
tanto e vero che non ha voluto 
effettuare la prova nelle acque di 
Siracusa. sua citta natale, perche 
fortemente inquinate. Nella foto: 
MAJORCA. 

Se il 27 non si accorderanno, forse saranno deferiti 
alia Lega e messi al minimo di stipendio — Anche il 
laziale Petrelli non ha fatto ritorno a Pievepelago 

Per Roma e Lazio sono in 
vista guai seri: Ginulfi, Santa
rini e Liguori hanno abbando-
nato Salsomaggiore per far 
ritorno a Roma, a causa della 
questione dei reingaggi. Tra 
la domanda dei giocatori e le 
offerte della societa ci corre 
un ablsso e allora i tre, visto 
che la societa in caso di in-
fortunio, non avrebbe garanti-
to loro lo stesso ingaggio del
lo scorso anno, hanno fatto 
le valigie. In casa laziale Pe
trelli non e rientrato ieri a 
Pievepelsgo, dopo i due gior
ni di vacanza concessi per 
Ferragosto da Maestrelli. 

Quindi i «ribelli» giallo-
rossi non prenderanno parte 
all'amichevole di domani con
tro il Piacenza, mentre Cor
dova che non ha ancora fir-
mato neppure lui, ha avuto 
un ripensamento, visto che 
tanto non sarebbe sceso in 
campo nelFamichevole di do
mani, ma si e detto comun-
que solidale con i compagni. 
La societa ha fatto delle pro-
poste di decurtazione rispetto 
agli ingaggi dello scorso anno, 
compensandoli con il rialzo 
dei premi-partita. I giocatori, 
dal canto loro, non accettano 
questa tesi che secondo loro 
e soltanto affidata al caso, 
avanzando la contropartita 
dell'aumento del costo della 
vita, per cui essi vanno trat-

"tati come qualsiasi prestatore 
d'opera. La tesi dei quattro 
non e di certo peregrina, sem
pre che venga inquadrata nel
la tematica tutta particolare 
nella quale naviga il mondo 
del calcio di casa nostra. Co-
munque i tre dovranno conti-
nuare ed allenarsi alle Tre 
Fontane sotto le cure di Tre-
biciani. Nei caso poi che il 
27 agosto le trattative col vi-
cepresidente Baldesi non do-
vessero andare a buon fine, 
la societa pare intenzionata a 
deferire alia Lega calcio i tre 
a ribelli» e a metterli al mi
nimo di stipendio. 

Per quanto riguarda Petrel
li. il terzino biancazzurro e 
rimasto a Roma lamentando 
un improwiso strappo ingui
nale. E' owio che si tratta 
di una scusa diplomatica, ma 
anche in questo caso non ci 
sentiamo di dare addosso al 
giocatore e per buoni motivi. 
Petrelli tanto nello scorso 
campionato che nella prepa-
razione precampionato di que-

st'anno, non e stato certo trat-
tato con i guanti bianchi dalla 
societa di via Col di Lana, 
e anche qui e'e da dire che 
la sua buona parte di colpa 
la porta anche Tommaso Mae
strelli. Non si acquista un gio
catore come Petrelli e poi lo 
si tratta come una pezza da 
piedi accampando la scusa 
che egli non si dimostra al-
1'altezza degli altri suoi com
pagni di squadra. Anche il 
calcio ha il suo risvolto uma-
no e ben se ne sono accorti 
gli stessi addetti ai lavori tan
to da riuscire a condurre in 
porto una battaglia importan-
te come quella dell'assistenza 
e della previdenza; ebbene 
Petrelli doveva avere fiducia 
sia dalla societa che dal suo 
allenatore, soprattutto da que-
st'ultimo, visto che non na
viga certo in acque tranquille 

dopo il grave infortunio capl-
tato al bravo Polentes e che 
costringera il giocatore al ri-
poso per almeno due mesi. 

Maestrelli non ha valide pe-
dine di rincalzo per il ruolo 
di terzino: pud disporre dei 
giovani La Brocca e Tinabur-
ri o, in casi estremi, del jol
ly Inselvini. Di qui percio un 
diverso comportamento nei 
confronti di Petrelli che a Pie
vepelago si e visto messo da 
parte da tutti. Lo stesso ge
neral-manager Sbardella, al 
momento di quagliare il capi-
tolo reingaggi, non e che ab-
bia fatto molti compliment! 
con Petrelli, «tanto dovra es
sere ceduto a novembre». Be'... 
forse Petrelli si e trincerato 
dietro una scusa infantile, ma 
la societa e il tecnico non e 
che si siano comportati me
glio di lui 

Oggi e domani assoluti di tuffi 

Dibiasi-Cagnotto 
duello a Pescara 

PESCARA. 17 
Sabato e domenica si svol-

geranno a Pescara alle pisci
ne « Le Najadi » i campiona
ti italiani assoluti di tuffi. 
Quattro i titoli in palio: piat-
taforma maschile e femmini
le: trampolino maschile e fem
minile. 

Alia rassegna pescarese fi-
gurano iscritti una cinquanti-
na di atleti e tra questi i mi-
gilori del momento, ossia 
Klaus Dibiasi e Giorgio Ca-
gnotto che come al solito, par-
tono favoritissimi. I due olim-
pionici che hanno rinunciato 
alle universiadi di Mosca per 
difendere i titoli tricolori ga-
reggeranno sia dalla piatta-
forma sia dal trampolino. 

Domani importante collaudo con la guida di Merzario 

La «Ferrari > modificata in Austria 
Sul velocissimo Osterreich-

nng di Zeltweg si corre doma
ni il Gran Premio Austria, do-
dicesima prova di campionato 
mondiale di formula uno. 

La Ferrari gia assente nei 
GP. di Olanda e in quello di 
Germania, torna a gareggiare 
in questa occasione affidando 
una rinnovata 312 B3 al coma
sco Arturo Merzario che nei 
giorni scorsi in veste di col-
laudatore ha svolto un lavoro 
serratissimo per le prove di 
questa nuova versione della 
mono-posto di Maranelk). 

La macchina rielaborata da-
gli ingegneri Forghieri e Roc-
chi con una differente distri-
buzlone dei pesi, una modifi-
ca deH'aereodinamicita (otte-
nuta con gli Spoiler anteriori) 
e una differente sistemazlone 
dei radiatorl, le cui prese di 
trim laterall aono pure au tc 

modificate. e stata lungamen-
te provata sulla pista austria-
ca e sembra che i risultati 
siano stati giudicati soddisfa-
centi dainngegnere Enzo Fer
rari al punto di decidere che 
la vettura corra in Austria 
con Merzario pilota (un pre
mio all'abnegazione del pilo
ta comasco per il duro lavoro 
svolto durante le fasi di col
laudo). Non solo ma Ferrari 
ha deciso che un'altra identi-
ca vettura sia rapidamente 
approntata (nonostante la sta-
si estiva delle officine chiuse 
per le ferie) sicch6 il . -ossi-
mo 9 settembre a Monza nei 
Gran Premio d'ltalia anche il 
belga Ickx possa tornare a 
correre- in Ferrari, dopo la 
uscita sul Nurburgring in Ger
mania do/e gareggi6 piazzan-
dosi terzo, con la Mc Laren. 

II Gran Premio d'Auatrla 

sara quindi per la Ferrari un 
importante corsa di collaudo, 
un'occasione per misurare 
quelli che sono stati i reali 
miglioramenti ottenuti dalla 
rielaborazione della vecchia 
312 B3 monoscocca. 

Naturalmente anche per Ar
turo Merzario l'occasione e 
quanto di moglio potesse ca-
pitargli per mettere in eviden-
za tutto il suo talento, spe
cialmente in vista della sta
gione 1974. quando la Ferra
ri (visto che partira certa-
mente Ickx). dovra deci
dere il ruolo da affidare a 
ciascun pilota. Per Merzario, 
che dovrebbe restare, si trat-
tera percid di ottenere un 
trattamento almeno pari a 
quello riservato alia giovane 
recluta Jarier( neo campione 
d'Europa della formula 2) 

Come tutte le prove del 

campionato mondiale anche la 
corsa austriaca registrera cer-
tamente una serrata lotta fra 
Stewart, Emerson Fittipaldi, 
Peterson, Cever, Revson e Hul-
me, i piloti che dispongono 
delle dotatissime Tyrrel, Lo
tus e Mc Lare che hanno do-
minato le corse della presen
te stagione. 

II primato sulla pista au
striaca lo detiene Hulme che 
I'anno scorso effettu6 un giro 
(chilometri 5 e 911) alia me
dia di chilometri 216 e 450 in 
1 primo 38 secondi e 32 cen-
tesimi mentre Emerson Fit
tipaldi su Lotus, lanclato ver
so la conquista del suo primo 
titolo mondiale, concluse vin-
citore alia straordinaria me
dia generate di chilometri 
214,554 sulla Intera distanza. 

Euganio Bomboni 

Dibiasi dovrebbe facilmente 
aggiudicarsi e quindi confer-
marsi campione, la gara dai 
dieci metri, una specialita 
questa dove non ha pratica-
mente avversari. mentre per 
il titolo dal trampolino la lot
ta 6 una questione tra lo stes
so Dibiasi e Cagnotto. 

Quest'ultimo, infatti, ha so-
vente battuto Dibiasi ed e 
evidente che a Pescara ccr-
chera di contrastare al mas
simo la strada al fuoriclasse 
bolzanino. E' certo comunque 
che si assistera a un appas-
sionante scontro tra i due olim-
pionici con toni agonistici e 
soprattutto tecnici molto ele-
vati. 

In campo maschile da se-
gnalare anche la presenza dei 
giovani rincalzi come De Mi-
ro, Salice e Nicolino, atleti 
che, pur partendo battuti so
no in grado di ben figurare. 

Tra le donne i favori del 
pronostico vanno a Masetti. 
Novari, Martini e Maurilli. Ie 
quali almeno alia vigilia. 
sembra no le piu qualificate a 
battersi per i due titoli in 
palio. 

II programma dei campiona
ti prevede per domani pome
riggio lo svolgimento delle fi
nali del trampolino maschile 
e delta piattaforma femminile, 
mentre domenica con inizio al
le ore 17 si assegneranno i 
titoli del trampolino femmi
nile e della piattaforma ma
schile. 

Flash 
da Mosca 

Le Olimpiadi del 1980 
si faranno su Marte? 
Lord Killanin, presldente del 

CIO, ha slupito tutti useendo-
sene con una frase piuttosto 
strana. Ha dichlaralo infatti: 
« Non 6 dello che i giochi olim-
picl del 1980 siano affldati al-
I'URSS, nonostante per II mo
mento ci sia solo la candidalura 
di Mosca e nonostante la buona 
prova organizzaliva offerta dai 
sovletici in occasione di quest! 
giochi universitari >. Vuol dire 
forse che Lord Killanin si at-
tende una candidalura di Mar
te? Comunque la si dovrebbe 
avere nei corso della riunione 
del CIO in programma a set
tembre a Sofia. 

Simoncelli: « Potevo 
vincere il titolo » 

Stefano Simoncelli, medaglia 
di bronzo nei fioretto maschile, 
27 anni, nato a Crottaferrata, 
carablniere, ma anche studente 
in giurisprudenza, ha rilasciato 
I'intervista di rito dopo il suo 
terzo posto nei fioretto ma
schile. 

a Non credevo di poter con-
quistare il terzo posto, ma una 
volta giunto in finale, nono
stante il valore degli avversa
ri , potevo benissimo raggiun-
gere la medaglia d'oro. L'ar-
bitro bulgaro non mi ha certo 
favorito: all'ullimo assalto sul 
4-3 in mlo favore vi sono state 
due stoccate conlroverse che 
potevano darmi la vittoria». 

Donna De Verona 
commentatrice TV 

Tra I vari personaggi famos 
presenti a Mosca e'e anche la 
nota nuotatrice USA Donna De 
Verona olimpionica a Tokio- A 
26 anni logicamente ora ha 
smesso di gareggiare: e a Mo
sca Invece come commenlatri-
ce di una rete televisiva t lo
gicamente si occupera soprat
tutto delle gare di nuolo chr 
restano la sua specialita . 

Menichelli entuslasta 
di Olga Korbut 

L'ex ginnasta azzurro Franco 
Menichelli, presente anche lui a 
Mosca, e un altento osservatore 
ed un entusiasta ammiratore del
la giovane ginnasta sovietica 

Olga Korbut. Di lei ha delto: 
c E' veramente degna di tutti 
gli aggeftivi che le sono stati 
coniati, e sicuramenfe oscurera 
la fama di tutte le ginnaste che 
l'hanno preceduta. 

II programma 
e la TV oggi 

Anche oggi programma molto 
fnlenso alle Universiadi. Al cen
tra owiamente e sempre l'atle
tica, regina di questi giochi; poi 
figurano nei carfellone anche 
basket, ginnastica. lotta, palla-
nuofo, scherma e tennis. 

In TV non ci sono cronache 
dirette, ma solo riprese regi-
strate (atletica e ginnastica) 
dalle 22.15 alle 23,15 sul secondo 
programma. 

La radio invece trasmeltera 
notizie spicciole alia fine di egni 
edizione del giornale radl*. 

Cruyff al Barcellona 
di nuovo in forse 

AMSTERDAM, 17 
II trasferimento del fuori

classe olandese Johan Cruyff, 
daH'Ajox al Barcellona, dovra 
essere rinviato al prossimo 
futuro. Cio in seguito alle di-
missioni rassegnate dal consi-
glio del settore professioni-
stico della federazione olan
dese di calcio (KNVB). 

Come noto, Cruyff per pas-
sare alia squadra spagnola 
deve ottenere il beneplacito 
del consiglio del settore pro-
fessionistico e della KNVB. 

totip 

PRIMA CORSA:, 

SECONDA CORSA: 

TERZA CORSA: 

OUARTA CORSA: 

QUINTA CORSA: 

SESTA CORSA: 

1 s 
X z 
X 

X 

1 X 
X 1 
2 2 
x 1 
1 x 1 
x x 2 
1 
X 

FLESSIBILITA* INEGUACLIABILE 
- l ° n , M e ^ RESISTENZA MASSIMA 

Pcscatc sicuro, pescate distcso con 
il nuovissimo 

Racine Tortiie Nacrita Phototropic 
I campinni di pesca mrglin classifi-

cati, usann « TOUTUE » 
IJT VENDITA NEI MIGLIORI NEGOZI 
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Assestamento dopo 

il freno al credito 

Le banche 
dietro la 

speculazione 
in borsa 

Come le grandi socie
ta hanno sfruttato I'eu-
foria dei mesi scorsi 

La llmitazlone del credito 
bancario ai client! con mez
zo miliardo e oltre (non plu 
del 12% dl aumento dal mar-
zo '73-marzo '74), declsa ver
so la fine del mese scorso dal 
govemo, sembra aver lmposto 
almeno un temporaneo colpo 
di freno ogll speculator! di 
borsa plu attlvi (in particola-
re ai gruppi Bonom! e Sin-
dona, a detta dl dlversl os-
servatori) che, In vista del 
«riporti» — una scadenza 
tecnica dove si concretlzza-
no le compravendlte dei tltoli 
depositati in banca. e dove 
entra in ozlone 11 denaro — 
sono « rientrati » precipitosa-
mente per tlmore di finlre 
in brutte acque. C'e stata co-
sl, dopo la febbre conosciuta 
nei mesi scorsi, una disce-
sa della borsa, che ha visto 
addirittura due « lunedl neri », 
quello del 30 luglio e quello 
del 6 agosto. 

In queste due giornate la 
borsa ha perso, secondo gli 
indici di « Sole-24 Ore», ri-
spettivamente il 5,6 per cen
to e 11 4,5 per cento. 

II 7 agosto il comitate dl-
rettivo degli agenti dl cam-
bio di Milano. preoccupato piu 
che mai circa voci catastrofi-
che di capitomboli, faceva un 
passo verso i principal! Isti-
tuti di credito per avere as-
sicurazione che le banche 
avrebbero continuato a finan-
ziare la speculazione come nel 
passato. II giorno dopo, un co-
municato ottimistico del di-
rettivo affermava: «Circa vo
ci diffusesi In merito a una 
riduzione delle disponibilita 
per i riporti e di un aumen
to degli scarti a garanzia, "1 
rappresentantl delle banche 
hanno dato assicurazioni che 
scarti e riporti non subiran-
no diminuzioni per le pros-
sime scadenze" ». 

Ma per il «Sole-24 Ore» 
questa assicurazione appariva 
« deludente ». « Cosa significa 
infatti — si chiedeva 11 glor-
nale finanziario — che le ban
che non ridurranno le dispo
nibilita per i riporti e non 
chiederanno un aumento degli 
scarti? A pensarcl bene, ben 
poco ». 

Per sostenere 1'andamento 
della speculazione occorreva 
piu danaro che per 11 passato, 
altro che uguali disponibilita! 

Per 11 « Sole-24 Ore », la que-
stione poi, non stava tanto nel-
le misure decise dal govemo, 
quanto nell'atteggiamento del
le banche. Ora che le cose si 
mettevano male, era anzi 11 
momento di coinvolgere le 
banche nelle responsabilita 
general!. « Le banche — si af
fermava — si sono sempre li-
mitate ad amplificare i feno-
meni di borsa, senza mai ten-
tare di correggerli... Anche 
le banche piu avvedute in ge-
nere si limitano ad applicare 
uno scarto di garanzia del 30 
per cento sul valore dei tltoli 
dati a riporto, senza preoccu-
parsi troppo della quotazione 
del titolo in relazione al suo 
presunto valore reale». Le 
banche cioe hanno «sem
pre » favorito la speculazio
ne. La cosa e risaputa, ma la 
affermazione del aSole-24 Ore» 
merita di essere registrata, 
perche dimostra la tensione 
raggiunta fra cosiddetti ope-
ratori di borsa e sistema ban
cario dopo le limitazioni cre-
ditizie. 

«La condotta delle banche 
— commentava il giornale — a 
prima vista sembrerebbe neu-
trale, ma non Io e perche met-
te a disposizione piu soldi 
nelle fasi di rialzo e taglia i 
fondi in quelle di ribasso, 
amplificando quindi la ten-
denza in corso ». Che cosa si
gnifica questo commento, fuor 
dei denti? Significa che le 
banche speculano in borsa, 
dopo certe febbri rialziste, so-
prattutto comprando titoli in 
ribasso. 

Molti — commentava 11 gior
nale — dopo le assicurazioni 
date da alcuni istituti di cre
dito al comitate direttivo de
gli agenti di cambio, si era-
no forse illusi circa la posi-
zione delle banche (cioe nel 
continuare a largheggiare nel 
credito facile, ndr) . Fortuna 
che sono stati in pochi. a Da 
molti giorni infatti si ha no-
tizia di ricerche di denaro da 
parte di operateri con clienti 
piu esposti, ed ormai la mag-
gior parte delle posizioni sono 
gia state sistemate ». Quindi 
i temuti capitomboli — dopo 
affannose ricerche di denaro 
— pare siano statl evitati. 
Comunque, passata la scaden
za dei riporti, si profila quel-
la delle liquidazioni di fine 
mese, dove ancora entra in 
scena il denaro a chiudere le 
partite. 

La caduta della borsa sareb-
be stata anche piu grave, se 
non vi fossero stati massicci 
interventi della Banca d'ltalia, 
con acquisti sui titoli piu e-
sposti al ribasso. Fra quest!, 
quelli piu esposti dei giomi 
scorsi. Erano i titoli collega-
ti alle societa dominate dai 
gruppi Bonomi e Sindona, 
che, a detta di Fabbri sul 
• Giorno », sono i due gruppi 
responsabili di «aver scon vol
te la borsa nel corso di que-
st'anno*. 

Se la borsa — che e il Iuo-
ffo della speculazione visibile 
— deve avere la funzione di 
cattlrare 11 risparmio*, que
sta funzione certamente Ilia, 
solo che 11 crispannio» alia 
fine non sempre affluisce ver
so attivlta produttive, capaci 
di remunerare il capitale In-
vestlto in azioni, ma nelle ta-
sche degli speculator! di alto 
bordo o fra gli utili incassa-
tl dalle banche per cul alia 
fine i tosati son sempre loro, 
i cosiddetti c risparmiatori» 
per i quail, a ognl occasion© 
rem, glomali Upo «Sole-24 
ore» non mancano mai di 
• s n a r e l*crime di coccodrillo. 

In difficolta Messmer dopo il «colpo di mano di ferragosto» 

I sindacati chiedono al governo 
una soluzione negoziata per Lip 

II nuovo piano governativo prevede la crea zione di quattro societa ma restano oscuri i 

meccanismi di questo progetto che viene accolto con sospetto dai lavoratori della fabbrica 

La palestra di Besancon, dove ieri si e tenuta I'assemblea de l lavoratori della L IP 

Acquistando il 5 1 % del capitale operante nella estrazione 

La Libia ha posto sotto controllo 
un gruppo di societa petrolifere 
Si fraffa del consorzio di societa AMOSEAS - Solo la Shell rifiuta le condizioni - Ora rimangono Exxon e Mobil 
Mufamenfi nel mercalo pefrolifero internazionale - Dichiarazioni di De Mifa e Berfoldi sul problema del prezzo 

Dopo il « giallo » di Tokio 

Agli arresti a Seul 
il sudcoreano rapito 

r. g. 

TOKYO. 17 
Sempre piu misterioso si fa 

il caso del rapimento del leader 
deU'opposizione sud coreana. 
Kim Dae Jung, rimpatriato di 
forza da cinque misteriosi per-
sonaggi. la settimana scorsa, 
mentre si trovava nel suo al-
bergo di Tokyo. 

Mentre il governo di Seul 
promette all'ambasciatore giap-
ponese di tenerlo informato de
gli sviluppi delle indagini con-
dotte da quella polizia, i prin
cipal! quotidiani giapponesi rife-
riscono con vistosi titoli che il 
maggiore awersario del presi-
dente Park (fu sconfitto alle ele-
zioni presidenziali del 1972) si 
trova virtualmente agli arresti 
domiciliari. 

Dopo essere riapparso ina-
spettatamente nella sua dimora 
di Seul dopo un avventuroso 
viaggio in auto e per mare, le
gato. imbavagliato e narcotiz-
zato. Kim Dae Jung e stato 
preso sotto la < protezione» 
della polizia coreana che gli 
vieta qualsiasi contatto con il 
mondo esterno. 

Egli non pud quindi essere 
avvicinato dai giornalisti e la 
sua casa e recintata da pic-
chetti di polizia armata che 
impediscono a chiunque di avvi-
cinarsi. 

Lo YOMIURI informa oggi 
che i ra pi tori — che secondo 
alcune fonti sarebbero agenti 
del controspionaggio coreano — 
avrebbero trafugato dalle ta-
sche dell'ex leader deU'opposi
zione un documento contenente 
un piano per la creazione di un 
governo coreano in esilio. 

Altro sviluppo che contribui-
?ce a gettare luce sinistra sul-
I'incidente sono le contrastanti 
dichiarazioni rese dai due prin-
cipali testimoni del rapimento: 
il capo del partito di unifica-
zione democratica coreana, 
Yang II Dong e un altro par-
'amentare coreano entrambi 
esponenti dell'ala moderata del-
I'opposizione di Seul che prefen-
scono abbandonare la linea ri-
gorosamente anti-Park promos-
sa da Kim Dae Jung fondando 
un nuovo movimento acquiscen-
te alia dittatura coreana. 

Le societa statunitensl ope
rants in Libia attraverso il 
consorzio AMOSEAS hanno 
ceduto il 51 per cento al go
verno libico. Solo una di esse, 
la Shell, non ha accettato. A 
far precipitare la situazione e 
stato il divieto di esportazio-
ne intimato dal governo di 
Tripoli. 

Una delle societa del grup
po AMOSEAS, l'Amerada, ha 
detto di attendersi un'inden-
nizzo di 18 milioni di dollari 
per la sua quota, che e dl un 
sesto. Vale a dire che l'acqui-
sto del 51 per cento costereb-
be al governo libico 108 mi
lioni di dollari. Altrl membri 
del consorzio ritengono tutta-
vla dl dover ottenere un prez
zo maggiore e la Shell ha fi-
nora rifiutato di accordarsi. 
Le societa rimaste fuori del 
controllo del governo libico 
sono dunque ora la Exxon e 
la Mobil. 

La progressione della presa 
di controlli libica cambia al
cuni datl del mercato mondia-
le. I governi del Golfo Persi-
co, in primo luogo l'Arabia 
Saudita, hanno accettato una 
partecipazione del solo 25 per 
cento e sono ora sotto la pres-
sione dell'opinione pubblica 
dei paesi arabi. Le compagnie 
statunitensi temono quindi 
una ulteriore revisione di tut-
ti gli accordi che potrebbero 
indebolire il loro controllo sul-
la destinazione del petrolio ai 
meroati di consumo. Gli ac-

Un'analisi dell'organo del govemo dell' URSS 

Le «Isvestia» per Pampliamento 
dei rapporti italo-sovietici 

Dopo essere stata una pioniera dell'incremento del commercio con i paesi 
socialist!, PItalia« ha sceso tre o quattro gradini»- L'accordo decennale 

MOSCA, 17. 
Le Izvestia si pronunciano 

stasera in favore dell'amplia-
mento delle relazioni economi-
che tra URSS e Italia. II gior
nale pubblica un artico'.o di 
Lev Tolkunov. rientroto re-
centemente dall'Italia, in cui 
egli illustra in particolare la 
reazione dei circoli dmgenti 
del Paese al felice sviluppo 
del rapporti econom:ci d?l-
lTJnione Sovietica con i Pae
si capitalisti. La stampa dei 
circoli d'affari d'ltalia — egli 
rileva — sta esaminando, ana-
lizzando, traendo conclusion! 
dalle notizie circa I'amplia-
mento della cooperazione eco-
nomica dell'URSS con gli 
Stati Unit! e con la RPT a 
seguito dei viaggi di Leonid 
Breznev. E ci6 non e casuale. 
Non molto tempo fa I'ltalia 
fu uno del pionieri dell'in-
cremento del commercio con 
I .Paesi socialistl. L'accordo 
con la FIAT sulla sua parte
cipazione alia costruzlone del-
lo stabilimento automobillsti-
co di Citta Togliatti venne 
definito «1A transazione del 
secolo J>. 

Oggi bbogna riconoscere — 
scrive l'organo del govemo 
aovletlco — one sia questa 
tnnMstoD* aim l'aooordo «on 

l 'ENI sulle fomiture di gas 
naturale all'Italia in cambio 
di impianti per gasdotti, deb-
bono cedere il primato agli 
accordi con gli altri paesi. 
Nell'elenco dei partners eco-
nomici dell* URSS lTtalia ha 
sceso, tra l paesi occidental! 
dopo il 1970. tre o quattro sca
ling cedendo il posto a Stati 
quali la Prancia. la Gran Bre-
tagna e gli Stati Uniti. 

Tuttavia, come e stato piu 
volte sottohneato, il nuovo ca-
rattere delle relazioni della 
Unione Sovietica con gli Stati 
Uniti e la RPT non danneggia 
gli interessi degli altn paesi 
ne le loro possibilita nellam-
pliamento dei rapporti econo
mic i e di altra natura con 
lTJnione Sovietica. Ecco per-
cl\6 in Italia vengono riposte 
grandi speranze sul nuovo ac-
cordo economico-commerciale 
decennale con l'Unione So
vietica, 

«L'accordo concluso per 
un anno, due o tre — ha mes-
so in rllievo il viceministro 
del Commercio estero italiano 
Giulio Orlando — non corri-
sponde gia piu al ciclo pro-
duttivo in condizioni di tecno-
logia avanzata. Gli aspettt plu 
Interessantl deH'accordo de
cennale rlguardano proprio le 
nuov* forme ed i metodi dl 

cooperazione tra i due Paesi. 
Ad esempio. e prevista la pos
sibilita da cooperazione sui 
mercati di questi paesi. il va-
sto scambio di informazioni 
tecniche. di brevetti. di idee, 
di esperienza». Tra queste 
nuove idee che hanno susci-
tato grande interesse nell'opi-
nione pubblica italiana vi e il 
progetto di costruzione di una 
autostrada Roma-Mosca che 
dovrebbe attraversare alcuni 
paesi europei. Esistono propo-
ste degne di attenzione circa 
1'ampliamento della coopera
zione nel campo dell'energe-
tica, circa l'invito all'URSS 
di partecipare airindustrializ-
zazione del Sud dellTtalia, 
eccetera. 

Riguardo alia situazione po
litics in Italia. Lev Tolkunov 
scrive: «Non si possono non 
salutore quei punti della 
dichiarazione programmatica 
dell'attuale governo di Maria
no Rumor che riguardano la 
aspirazione dellTtalia «a par
tecipare attivamente alia ga
ranzia del successo della con-
ferenza sulla slcurezza e la 
cooperazione in Europa», al 
sostegno del dialogo costrutti-
vo tra gli Stati capitalbtl e 
•ociallAU. -

cordi flnora hanno conferma-
to, dalla Nigeria all'Iran, un 
« dlritto di prelazione » delle 
compagnie statunitensl sulle 
forniture anche sulle quote 
diventate proprieta statale. 
Ma cio e dovuto alia tempo-
ranea debolezza dl quei gover
ni e all'incapacita del governi 
europei a costruire un'alterna-
tiva al di fuori delle societa 
internazionali. -

Altri dati degli sviluppi sul 
' mercato internazionale sono 
1'annuncio che lTran, uno dei 
piu forti produttori mondiaii, 
e pronto ad aumentare le for
niture del 60 per cento al 
ritmo del 20 per cento di in-
cremento all'armo; che il Ve-
nebuela ha accettato per la 

• prima volta di rifornire le 
raffinerie di Cuba finora ap-
provvigionate dai lontani cen-
tri di produzione dell* URSS; 
che il governo UV5A sta bru-
ciando le tappe per acqulsire 
le riserve dell'Alaska in modo 
da recuperare un certo spazio 
di indipendenza dal mercato 
estero. 

Con tale situazione di movi
mento contrasta clamorosa-
mente la rassegnazione con cui 
affrontano il problema petro-
lifero alcuni ministri del go
verno italiano. In dichiarazio
ni rilasciate alia stampa sia 
De Mita (Industria) che Ber-
toldi (Lavoro) si richiamano 
all'aumento dei prezzi inter
nazionali per sostenere che 
1'aumento dei prezzi al consu
mo diverra «inevitabile » in 
Italia. Se la pensano cosi, il 
monopoko petrolifero e pron
to a servirli, imbottendo gli 
ufnci ministeriali e la stam
pa di cifre sul nncaro del 
petrolio greggio. Ma il prezzo 
del greggio incide in misura 
limitata sul prezzo dei deri-
vati del petrolio. II prezzo del 
greggio pud raddoppiare e 
l'unico risultato sara un mu-
tamento nella posizione delle 
compagnie che effettuano la 
estrazione mentre bastera una 
riduzione rag.onevole dei co-
sti di trasporto e raffinazione 
per annullare con vantaggio 
l*aumento del prezzo del pe
trolio greggio nei luoghi di 
provenienza. 

C'e una proposta di dare 
autonomia, con accordi inter
nazionali adeguati. ai rifomi-
menti dellTtalia affidando 1'ac-
quLsto dell'intero fabbisogno 
all'Ente di Stato. Questa esi-
genza, giustLssima. non entra 
perd nel merito della forma-
zione dei costi di produzione 
industriale degli olii combu-
stibili e delle benzine che so
no un problema interamente 
italiano, interamente di com-
petenza del govemo. COSA si 
sta facendo per la revisione 
delle licenze di raffinazione? 
E cosa per impedire ultenori 
sperperi nella rete distribu-
tiva? 

II rinvio al « mercato inter
nazionale » rivela una vasta 
zona di pretestuosita che due 
settimane fa lo stesso mlni-
stro del Bilancio aveva un po' 
schiarito. affermando 1'impe-
gno a intervenire nel sistema 
di raffinazione, trasporto e di-
stnbuzione dei prodotti petro-
liferi. Si attendono g!i svilup
pi pratlci di questo impegno. 
Spetta al governo recuperare 
uno spazio per dettare anche 
all'ente di Stato una politica 
deH'energia corrispondente ai 
bisognl dell'economia italiana, 
In cima al quali c'e oggi quel
lo di assicurare la stablllta 
del prexzo del owburantl. 

PARIGI, 17 
II governo francese e in dif

ficolta per l'affare LIP: diffi
colta politiche perche il « col
po di mano di ferragosto» 
ordinato personalmente dal 
primo ministro Messmer ha 
sollevato una ondata di indl-
gnazione neH'opinione pubbli
ca che riteneva, come la mag-
gior parte degli osservatorl, il 
caso della fabbrica di Besan-
con avviato ad una soluzione 
negoziata. 

La giornata nazionale di 
protesta che ha visto ieri mi-
gliaia di persone partecipare 
ai due comizi organizzati dai 
sindacati e dai partiti di sini
stra a Besancon e a Parigi. 
gli scioperi di solidarieta verl-
ficatisi in vari settori pro-
duttivi. il fermo atteggiamen-
to delle maestranze e dei sin
dacati hanno fatto cnpire a 
Messmer di aver commesso 
un grosso errore tattico e po
litico: tattico perche e risul-
tata errata la valutazione dl 
una smobilitazione sociale nel 
perlodo piu acuto delle vacan-
ze estlve. politico perche il 
governo s'e trovato a fare 1 
contl con una opinione gene-
ralmente favorevole agli ope-
ral scacclati dalla loro fabbri
ca e quindi davanti alia non 
felice prospettiva di una « ren-
tree » sociale anticlpata e « plu 
calda » del prevlsto. 

Ieri sera, mentre nuovl in-
cldentl avvenlvano attorno al
ia fabbrica contesa tra ope
ra! e polizia. il ministro del-
l'industria Charbonnell ha 
quindi presentato alia televi-
slone un nuovo piano del go
verno, da lui definito «solu
zione industriale di rilancio, 
che prevede la creazione ~ 
sulle spoglie della LIP — dl 
tre societa distinte (orologeria, 
macchine utensili e armamen-
to), piu una quarta societa 
creata «ad hoc» per assorbl-
re l'eventuale mano d'opera 
eccedente ed evitare licenzia-
menti. A partlre dal primo 
settembre le nuove societa 
(che conserverebbero 11 nome 
LIP) invierebbero agli interes-
sati le lettere di reingaggio 
e la produzione potrebbe co-
minclare dal successlvo pri
mo ottobre. La reazione del 
sindacati e oggi orientata al
ia prudenza. In effetti 11 nuo
vo piano governativo appare 
come un'arma a doppio ta-
glio: da una parte esso assi-
cura teoricamente la conser-
vazione di unaentita LIP, 
alia quale gli operai sono ov-
viamente legati, evita 11 te-
muto smantellamento del 
complesso produttivo e assi-
cura il riassorbimento della 
integralita della mano d'ope
ra. Dall'altra pero non si co-
noscono le condizioni di rias-
sunzione e di gestione di que
ste nuove imprese ne come 
avverra la ripartizione della 
LIP nelle quattro societa pre-
vlste da Charbonnel. 

L'assemblea generale delle 
maestranze, tenutasi stamatti-
na nella palestra di Besan
con messa a disposizione de
gli operai dal sindaco della cit
ta, ha manifestato una netta 
ostilita al piano governativo 
per i punti oscuri che esso 
contiene ma ha ribadito la 
sua volonta di negoziare: ma 
— ha detto il delegate della -
CGT con molto reahsmo — ne
goziare su che cosa? Sul pia
no siesso, che per il gover
no e un tutto da prendere o 
da lasciare, o sulle condizioni 
di realizzazione di questo 
piano? 

Charbonnel, e non poteva fa
re altrimenti dopo le manife-
stazioni che hanno fatto se
guito ail'intervento bruU»*e 
della polizia. pur affermando 
che e difficile parlare di ne-
goziato in una situazione in 
cui non esiste un padrone da 
opporre alle maestranze e al 
loro rappresentantl legittimi. 
cioe i sindacati (e 11 gover
no. per ora, non ha nessuna 
intenzione di assumere il ruo-
lo di padrone di una impre-
sa il cui fallimento e stato 
provocate da altri) ha detto 
che la discussione e possibl-
Ie con il delegate governati
vo Giraud e che questa di
scussione potrebbe acTdirittu-
ra aprirsi la settimana pros-
sima. 

Dopo alcuni giorni di aspra 
tensione, carattenzzati da du
ll scontri tra manifestanti e 
polizia, sembra dunque aprir
si uno spiraglio se e vero che 
organizzazioni sindacali e go
verno — quest'ultimo per in-
terposta persona — si onen-
tano verso una trattativa di 
cui tuttavia resta da fissare 
Toggetto: ma quel che conta. 
in questo caso. e il principle 

Delle tre condizioni inizial-
mente paste dai sindacati per 
l'apertura delle trattative — 
ritiro delle forze di polizia 
dalla fabbrica, nessuno sman
tellamento della stessa e nes-
sun licenziamente — due sem-
brano acquisite: quanto alia 
presenza della polizia nello 
stabilimento, essa non appare 
piu come un fatto preclusl-
vo perche da una parte e sta
to proprio 1'intervento della 
gendarmeria a trasformare II 
caso LIP da problema regio-
nale a problema nazionale e 
in secondo luogo e evidente 
che in queste condizioni la 
trattativa dovra svolgersi a 
Parigi, quindi sotto 1'occhlo e 
il controllo di una vasta opi
nione pubblica oggi favorevo
le alia lotU degli operai del
la LIP. 

Un africano ucciso e 265 arrestati 

Namibia: brutale 
repressione della 
polizia razzista 

II sanguinoso episodio e accaduto a Katutura, dove gli agenti 
hanno sciolto con la forza una riunione dello S W A P O 

WINDHOEK (Namibia). 17 
Ancora una volta, la poli

zia razzista del Sud-Afric-a ha 
scatenato una sanguinosa re
pressione contro il popolo del
la Namibia (ex Africa del 
Sud-Ovest); il bilancio deglt 
scontri, verificatisi a Katutu
ra, nei press! della capitale, 
e di un lavoratore africano 
ucciso ed altri 265 arres*ati. 
Tutto e cominciato quan'lo la 
polizia ha fatto irruzione in 
una casa per impedire una 
riunione di alcune decme di 
membri della lega giovanile 
dello SWAPO (Organizzizio-
ne popolare del Sud-Ovest 
africano), che si batte per la 
indipendenza della Namibia. 
II diritto all'indipenclenza. co
me si sa, e stato formalmente 
sancito anche dalle nazioni 
Unite, ma il regims razzista 
dl Pretoria non ne tiene al-
cun conto e continua ad am-
ministrare in miniera colo-
niale la Namibia, definendola 
col vecchio nome colonialista 
di « Africa del Sud-Ovest» e 
mantenendovi un regime di 
apartheid del tutto analogo a 
quello vigente nel territorio 
della Repubbliea Sud-Africa-
na. La lotta dello SWAPO si 
svolge attualmente sia sul 
piano politico che su quello 
della guerriglia. in stretta col-
laborazione con la lotta degli 
altri movimenti di liberazio-
ne dell'Africa australe (a co* 
minciare dallo ZAPU in Rho
desia e dall'African National 
Congress in Sud-Africa). 

Con l'irruzione della poli
zia a Katutura. la riunione 
della lega giovanile dello 
SWAPO e stata brutalmente 
interrotfca; ma poco dopo al
cune centinaia di Ovambo 
(l'etnla che popola quella re-
gione e che costituisce oltre 
la meta dei 750 mila abitanti 
della Namibia) hanno reagi-
to al sopruso organizzando 
una grande manifestazione. 
nel corso della quale sono 
stati incendiati alcuni edifi-
ci ed e stata attaccata una 
stazione di polizia. E' a que
sto punto che la polizia ha 
caricato duramente i mani
festanti, facendo uso delle 
armi; come si b detto. un 
africano e stato ucciso ed un 
numero imprecisato feriti. 
mentre 265 sono gli arrestati. 

Lo scontro di ieri e il se

condo verificatosi in questa 
settimana; mercoledl scorso, 
infatti. un'altra manifestazio
ne, con centinaia di persone, 
era stata organizzata dallo 
SWAPO dl fronte al trlbu-
nale dl Ondangua per prote-
stare contro i processl a ca-
rico di lavoratori e militant! 
africani; anche In quella oc-
casione erano seguitl durl 
scontri con la polizia razzista. 
che aveva operate 26 arresti. 

Se la lotta contro l'oppres-
sione razzista del regime bian
co di Vorster e assal viva in 
tutta la Namibia, particola
re slancio essa assume nel 
territorio degli Ovambo, che 
si estende nella parte setten-
trionale del Paese. Gli Ovam
bo costituiscono i due terzi 
della mano d'opera afneana 
della Namibia (30 mila su 45 
mila) e sono occupati soprat-
tutto nelle miniere; il regi
me amministrativo cul sono 
sottoposti e ricalcato su quel
lo dell'apartheid. Non posso
no infatti uscire dalla loro zo
na, detta « zona tribale » se 
non in forza di un « contratto 
di assunzione» per un mini-
mo di 18 mesi; non possono 
perd portare con s6 le fami-
glie ne hanno alcun diritto di 
scegliersi il tipo dl lavoro o 
l'azienda in cul prestare la 
loro opera, mentre i loro sa-
lari si collocano a livelll che 
e etifemistico definire dl fa
me (e che tuttavia rappresen-
tano molto rispetto alle con
dizioni di vita di coloro che 
sono esclusi da questi con-
tratti di tipo schiavistico). 

Nel dicembre del 1971 fu-
rono proprio gli Ovambo. ri-
bellatisi a questo trattamen-
to, a dare vita al primo gran
de sciopero nella storia del
la Namibia: oltre 13 mila la
voratori africani si astennero 
dal lavoro per oltre un mese, 
determinando la paralisi del
le miniere e di altri settori 
produttivl e creando serie dif
ficolta aH'amministrazione 
«blanca», che non riuscl a 
spezzare la lotto, nemmeno 
con le piu dure misure re
pressive. Gli scioperantl. inol-
tre. tornati nella loro «zona 
tribale», si diedero a fare 
opera di propaganda e di agi-
tazlone fra la popolazione del 
villaggi, spingendola a ribel-
larsi contro il dominio raz
zista. ,. 

' Fu cosl che la polizia e le 
truppe di Vorster invasero la 
« zona tribale » per sclogliere 
con la forza le riunloni nei 
villaggi ed arrestare gli « agi-
tateri». Piu o meno la stes
sa cosa e accaduta lerl a 
Katutura: ma lo SWAPO a 
ormai una organizzazlone ag-
guerrlta, con salde radicl nel-
le masse popolari, e in gra-
do di proseguire la sua lotta 
in tutta la Namibia malgra* 
do la repressione. Si tratta, 
certo, di una lotta assai du« 
ra e difficile, come ha sotto
hneato anche il documento 
del Partito comunlsta sud-
africano che abbiamo pubbli-
cato alcuni giomi addietro: 
ma e comunque definitlva-
mente tramontato 11 tempo in 
cui i razzlsti di Pretoria po-
tevano illudersl di soffocare 
ognl protesta delle masse !a-
voratrici africane e dl ne^are 
la loro aspirazione alia indi
pendenza. | 
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LA FEOERAZIONE 
ITALIANA DELLA CACCIA 
INVITA ALLA PRUDENZA 

Alia vigilia della nuova stagio-
ne venatoria un appello e neces-
sario a tutti. Cerchiamo di ricor-
dare che la prudenza e la 
prima virtu del cacciatore. 

La seconda e la moderazione. 
Accontentiamoci sportivamente 

di quello che ci viene messo 
a disposizione dalle circostan-
ze (e dai regolamenti di caccia 
controllata, ormai estesi ovun-
que). Rispettiamo la proprieta 
altrui. Teniamoci lontani dal
le strade e dalle case. Non 
spariamo alia cieca nei cespu-
gli o fra gli alberi. Una im-
prudenza potrebbe costarci ca-
ra: meglio quindi non preme-
re il grilletto se non si ha la 
visuale completamente sgombra. 

Cerchiamo di condannare le 
prepotenze e le illegalita. 

Oggi piu che mai e necessa-
rio isolare chi non sa o non 
vuole rispettare le leggi. De-
nunciare alia piu vicina pattu-
glia di vigilanza in continuo mo
vimento il giorno deH'apertura. 
qualsiasi abuso significa rende-
re un grosso servizio a tutta 
la categoria dei cacciatori ed 
effettuare la piu concreta dife-
sa della nostra passione. , 

FEDERCACCIA = SICUREZZA 
PER LA NATURA, 
PER LA VIGILANZA, 
PER IL RIPOPOLAMENTO. 
AIUTATECI ANCHE VOI 

S*.y 

SA / 

La tessera defla Feoeranone ttafiana 
della Caccia da dintto alia nvtsta 
"IL CACCIATORE iTALIANO". 
al hbero accesso su lutti • campi 
dt tiro a vok) e alia pohzza 

IbHiitalia 
AMirnraiimii 
con i sequenti massimah 
la -responsabilita civile, da 20 a 

100 milioni per le persone e 
5 rrnlioni per animali o cose. 

2° infortuni. da 5 a 9 milioni e mezao 
e rmlle lire gKxnabere in caso 
di iriabtlita temporanea. 
Inodre. dal 26 agosto 1973. 
rassicurazione e estesa anche 
atreseroiio delta pesca sportw* 
Perle guardie giurate 
i massimafi sono eJevati da 10 
» 15 mifioni sta in caso di sinistra 
check mvaMrtapermanente. 

Unitevi a not Federcacoa significa 
stcurezza. 

>45 t _.**tj*A-a*-m »-"'Tt»*^fctMMiI3>kai!t'tai«&I 



PAG. 14 / ffaffti n e l m o n d o 1 'Un i ta / ubtfo 18 agosto 1973 

A conclusione di un lungo viaggio nell'URSS, in Cina e negli altri paesi socialisti 
^ | 

Pham Van Dong e rientrato ad Hanoi 
dopo essersi incontrato con Sihanuk 

L'ambasciatore cambogiano nel Nord Vietnam: « Nixon e stato costretto a sospendere i bombardamenti dalle vitto-
rie militari deH'esercito di liberazione e dalla pressione dell* opinionc pubblica internazionale » — II giornale 
deH'esercito nordvietnamita denuncia le manovre americane per continuare Y aggressione contro la Cambogia 

Dal nostro inviato 
HANOI. 17 

Con il rlentro. avvenuto og
gi, nella capitate della RDV. 
il primo ministro Pham Van 
Dong ha concluso il suo lun
go viaggio iniziato 11 9 lu-
gllo scorso durante 11 quale 
ha visitato molti paesi socia
listi tra 1 quali l'Unione so-
vietica e la Cina popolare. 
I/ultima tappa del viaggio del 
leader nordvietnamita e sta-
ta Pechino dove Pham Van 
Dong ha avuto incontri e col-
loqui oltre che con 1 diri-
genti cinesi con il principe 
Norodom Sihanouk reduce 
da un viaggio nella Corea del 
Nord. Nella capltale cinese 
6i trova in questl giorni an-
che il giudice della Corte su-
prema degll Statl Unitl Wll-

L'aviazione USA 

continua a violare 

lo spazio aereo 

del Nord Vietnam 
WASHINGTON, 17 

Tra le nuove iniziative bel-
liciste assunte dagli Stati Uni-
ti in coincidenza con la ces-
sazione dei bombardamenti 
sulla Cambogia imposta dal 
Congresso, sembra vadano as-
sumendo notevole rilievo i vo-
li spia dell'aviazione america-
na sui Paesi dell'Indocina. II 
governo della RDV ha accu-
sato oggi gli Stati Uniti di 
compiere voli di ricognizione 
sul Vietnam del Nord, in vio-
lazione degli accordi di Pa-
rigi e in particolare delle in-
tese raggiunte il 13 giugno, 
sempre a Parigi, tra Le Due 
Tho e Kissinger al termine 
delle trattative per Tattuazio-
ne degli stessi accordi. L'ac-
cusa e espressa da una nota 
del ministero degli Esteri, dif
fusa dall'agenzia VNA, la qua
le rivela che il 14 agosto ae-
rei da ricognizione statuni-
tensi hanno sorvolato la pro-
vincia di Quang Binh, nello 
estremo Sud del Paese. H go
verno della RDV definisce 
questi voli «una sfrontata 
provocazione» e chiede che 
gli Stati Uniti «pongano fi
ne immediatamente, comple-
tamente e a tempo indefini-
to alia ricognizione aerea » sul 
Vietnam del Nord. 

Un articolo 

della Pravda 

sulla situazione 

in Cambogia 
MOSCA, 17 

La Pravda affronta oggi in 
un articolo la situazione crea-
tasi in Cambogia e rileva che 
ctoggi, dopo l'accordo di Pa
rigi sul Vietnam che ha risa-
nato la situazione in Indocina, 
dopo l'accordo sul ristabili-
mento della pace e della con--
cordia nazionaie nel Laos, 
mentre gli awenimenti in ter
ra vietnamita e laotiana si 
stanno sviluppando verso un 
consolidamento della pace, 
la Cambogia resta ancora una 
terra awolta dal fuoco della 
guerra ». 

II giornale prosegue affer-
mando che ccmalgrado la ces-
eazione dei bombardamenti 
americani, rimperialismo non 
rinuncia ai tentativi di man-
tenere le proprie posizioni in 
Cambogia. Cid si vede chia-
ramente nelle urgenti misu-
re che ramministrazione di 
Lon Nol sta prendendo con la 
speranza di rafforzare la sua 
lnstabite posizione ». Nel qua-
dro di questa «mobilitazione 
straordinaria generate» a 
Phnom Penh — scrive la 
Pravda — gli aerei da traspor-
to americani trasportano in 
tut ta fretta armi e equipag-
giamenti, compresi pezzi di 
artiglieria e autoblindo. Si 
diffondono inoltre voci secon-
do cui nella capitate cambo
giana potrebbero awenire per 
rennesima volta «important! 
mutamenti politici». 

« Nel momento in cui lungo 
la facciata del regime di 
Phnom Penh si allargano 
sempre piu te crepe, oltre I 
confini della Cambogia 6i sta 
cercando la possibilita di pun-
tellare il regime — prosegue 
l'articolo. Anche dopo la ces-
sazione dei bombardamenti 
americani quelle stesse forze 
che hanno appoggiato Phnom 
Penh contano di portargli 
nuovi aiuti. Al ruolo di salva-
tori aspirano in primo luogo 
1 fantocci di Saigon». 

Tutiavia — ricorda il gior
nale — attualmente nelle ma-
ni delle forze di liberazione 
si trovano i nove decimi del 
paese e falliscono regolarmen-
te tutte le operazioni che 
vengono irttraprese dal co-
mando militare del regime dl 
Phnom Penh. 

La Pravda conclude l'arti
colo affermando che «non si 
e riuscitl a trasformare la 
Cambogia in una base politi-
•o-militare per la lotta con
tro i popoli dell'Indocina. II 
paese e divenuto uno dei fron-
ti, sul quale il popolo Khmer 
difende 1 euot principali di-
ittU nazionalif. 

liam Douglas, che il 4 ago
sto giudicd «incostituziona-
li» 1 bombardamenti in Cam
bogia. 

Intanto ieri, l'ambasciatore 
cambogiano ad Hanoi ha fat-
to una conferenza stampa 
nella capitate nordvietnamita 
nel corso della quale ha de-
nunciato con forza 1'lnflltra-
zione di gruppi di comman
dos thailandesi nelle zone li
berate dai partigiani del 
Punk e la presenza di 100.000 
soldati saigonesi alia frontie-
ra della Cambogia pronti per 
un eventuate intervento. 

Buona parte della confe
renza stampa e stata dedica-
ta ad illustrare la dichiara-
zione del governo cambo
giano in esilio (Grunk) sul
la sospensione dei bombar
damenti americani che, come 
ha sottolineato l'ambasciato-
re cambogiano, costituiscono 
una importanze vittoria delle 
forze patriottlche e popola-
ri. In concreto, il rappre-
sentante del Grunk ha dichia-
rato ai giornalisti present! 
che gli americani si sono vi-
sti costretti a mettere fine 
ai quotidian! massacri di 
popolazioni inermi sotto la 
pressione delle vittorie mili
tari delle forze partigiane e 
del sostegno dei popoli del 
mondo intero: «Si tratta ora 
di vedere — ha affermato 
l'ambasciatore — quali saran-
no te manovre di Nixon per 
sostenere la cricca di Phnom 
Penh. Noi vediamo chiara-
mente, malgrado la sospen
sione dei bombardamenti. 
che gli USA vogliono conti
nuare la loro politica di ag
gressione e di immissione ne
gli affari intemi della Cam
bogia e degli altri paesi del
l'Indocina ». I consiglleri mi
litari e civil! — ha proseguito 
l'esponente del Grunk — deb-
bono essere ritirati, ogni for
ma di aiuto al regime di Lon 
Nol deve cessare: a la nostra 
politica e sempre quella con-
tenuta nel programma del 
Punk e fino a quando gli USA 
interverranno negli affari in-
terni della Cambogia noi con-
tinueremo la nostra lotta». 

Peraltro i bombardamenti 
con aerei mino'ri continuano, 
mentre sono aumentati quel-
li dei fantocci di Phnom 
Penh con gli aerei recente-
mente forniti dagli america
ni. «Noi non sappiamo — 
ha affermato su questo punto 
l'ambasciatore cambogiano ad 
Hanoi — chi pilota gli aerei, 
per conoscere la verita bi-
sognera attendere la fine 
della guerra». Egli ha inol
tre aggiunto che apparecchi 
saigonesi mascherati con-
durrebbero attualmente mol-
te delle incursioni che ven
gono fatte suite zone libe
rate e interrogato sulla pos
sibilita di aprire negoziati ha 
risposto che anon vi e nes-
suna possibilita di negozia-
to. Se gli americani cessano 
il loro intervento noi non ab-
biamo nessun bisogno di trat-
tare con loro, d'altra parte 
Lon Nol ha affermato uffi-
cialmente che non esiste nes
sun intervento USA in Cam
bogia. logicamente non esi
ste quindi nessuna necessita 
di negoziare con gli Stati 
Uniti». 

Alia sospensione dei bom
bardamenti americani e alia 
dichiarazione del comandan-
te delle forze statunitensi del 
pacifico e del Sud Est asia-
tico il giornale deH'esercito 
nordvietnamita Quandoi. de
dica il suo commento di og
gi nel quale, dopo aver rile-
vato che gli americani con
tinuano a sostenere il regi
me di Lon Nol con aerei. ar
mi e dollari. sottolinea che 
mercenari thailandesi, «se-
condo certe notizie», vengo
no introdotti in Cambogia e 
che Robertson. «maestro di 
Nixon in materia di guerri-
glia»f si trova attualmente 
a Phnom Penh per esaminare 
la situazione militare. II 
Quandoi si sofferma in par
ticolare sulla posizione dei 
saigonesi rilevando che il re
gime di Van Thieu continua 
a calunniare la RDV a fa-
cendo suonare il vecchio di
sco americano». Essi chie-
dono la sospensione della 
conferenza bipartitica per 
aseguire da vicino la situa
zione cambogiana». minac-
ciano di rivedere ail loro at-
teggiamento nella trattativa 
se vi saranno cambiamenti 
bruschi di qualsiasi natura», 
dichiarano di studiare misu-
re in caso che «i comunisti 
sfondino la linea di difesa 
di Phnom Penha, tentando 
di definire tutto questo una 
«rappresaglia contro te vio-
lazioni degli accordi di Pa
rigi da parte di Hanoi». In 
realta. 10 mila aKhmers 
Kroms >, cambogiani resi
dent! nel Sud Vietnam, che 
fanno parte delle unita del
l'esercito di Thieu. sono sta
ti inviati in Cambogia. II co-
mandante della quarta regio-
ne militare saigonese, pres-
so la frontiers cambogiana, 
ha lasciato capire che Te di-
visioni 7 e 21 sono pronte a 
partire per la Cambogia 
quando sara necessario. Da 
tutti questi fatti — scrive il 
Quandoi — e possibile far-
si una idea della nuova stra-
tegia USA «per la continua-
zione della guerra di aggres
sione in Cambogia, mante-
nendo la loro aviazione in 
Thailandia come forza sem
pre pronta ad lntervenire. 
continuando le operazioni 
aeree fino ad un certo II-
mite, rafforzando il ruolo 
deH'esercito saigonese e 
thailandese in territorio cam
bogiano. 

Calunnle e mlnacce contro 
la RDV — prosegue il giorna
le deH'esercito nordvietnami
ta — puntano «a nascondere 
questi atti di aggressione cri-
minale e a creart pretesti per 

continuare te azionl milita
ri ». Dopo aver detto che la 
richiesta di Nixon al Sena-
to americano di consentire 
nuove misure militari in so-
stituzione dei bombardamen
ti aerei in Cambogia e la 
manifestazione della volonta 
di voter continuare la guer
ra di aggressione, di appli-
care la dottrina Nixon e dl 
mantenere il neocoloniali-
smo americano in Vietnam, 
Laos e Cambogia in vlolazio-
ne degli accordi di Parigi, 
il Quandoi invita a ricordare 
che i «14 milioni di tonnel-
late di bombe e mezzo milio-
ne di uomini non hanno im-
pedito la disfatta america-
na nel Vietnam e che i bom
bardamenti in Cambogia non 
sono riusciti a migliorare te 
condizioni dei fantocci di 
Phnom Penh », mentre «i lac-
che americani di Saigon non 
dovrebbero aver ancora di-
mentlcato i colpl subitl nel
la cosidetta campagna per la 
vittoria totale». II giornale 
deH'esercito nordvietnamita 
mette seriamente in guardia 
gli Stati Uniti a non con
tinuare la loro politica ag-
gressiva e neocoloniale che 
«li espone a sconfitte lamen-
tevoli e ad un accumularsi 
di difficoltaw. Per quanto ri-
guarda Thieu, 1'introduzione 
di truppe in Cambogia «non 
portera ad altro che ad una 
severa punizione degli ag
gressor! da parte dell'eserci
to partigiano e del popolo 
cambogiano e vietnamita». 
La situazione in Cambogia — 
conclude il giornale — e fa-
vorevole alle forze popolari, 
gli americani e i fantocci si 
impantanano sempre di piu 
e «il popolo cambogiano fa-
ra fallire tutte le manovre 
americane ». 

Ammanettato a un poliziotto israeliano, il dirottatore del Boeing libanese — il sedicenle Moha-
med Altoumi — viene portato davanti al tribunale 

La vicenda si e conclusa giovedi con il rientro dell'aereo a Beirut 

Sono ancora molti gli interrogativi 
sul dirottamento del Boeing libanese 

II pirata dichiarato ieri « in arresto preventivo » per quindici giorni — Gli israeliani 
affermano che e un libico, ma molti passeggeri, fra cui I' ambasciatore di Libia in 
Irak, sono di diverso awiso — La stampa araba parla di « manovra mal riuscita » 

BEIRUT, 17. 
A ventiquattr'ore di distan-

za dal dirottamento di un 
Boeing 707 della MEA sull'ae-
roporto di Lod (Tel Aviv), lo 
episodio resta ancora assai 
oscuro, e non sono valse a scio-
gliere i molti interrogativi ne 
te dichiarazioni ufficiali israe-
liane ne le testimonialize dei 
passeggeri, arrivati a Beirut 
ieri notte alle 23 (italiane). 
Secondo le notizie diramate 
da Tel Aviv, il dirottatore sa-
rebbe un libico di 37 anni. 
Mohamed Ahmed Altoumi (e 
non Al Toubi come era stato 
detto ieri); si tratterebbe di 
un commerciante che viveva e 
lavorava nel Llbano. 

Stamani, il sedicente Altou
mi e comparso davanti ad un 
giudice israeliano il quale, su 
richiesta della polizia, ha de-
ciso che il pirata resti in car-
cere altri 15 giorni, affinche 
possano essere completate le 
indagini sul dirottamento. Al
toumi ha protestato afferman
do di « non meritare la prigio-
ne». a Sono stato animato da 
buone intenzioni — ha detto — 

e non volevo compiere alcun 
crimine. Ho progettato la mia 
azione per anni in modo da 
proteggere i passeggeri ed es
sere sicuro che ad essi non de-
rivasse alcun danno». II pira
ta perd non ha fomito alcuna 
spiegazione del suo gesto (ieri 
notte aveva detto di voter di-
mostrare che anon tutti gli 
arab! sono nemici di Israele »). 

Su tutto questo, e special-
mente sulla nazionalita del di
rottatore, la maggior parte dei 
passeggeri del Boeing, interro-
gati a Beirut dai giornalisti. 
hanno espresso seri dubbi. Lo 
ambasciatore di Libia in Irak, 
Salah Al Senussi, cugino del-
1'ex re Idriss, che era come 
e noto suH'aereo. ha detto che 
«tutto l'affare e stato monta-
to dagli israeliani per disto-
gliere l'attenzione del mondo 
dalla loro intercettazione di 
un aereo di linea libanese, la 
settimana scorsan. Dopo aver 
rilevato che i due caccia israe
liani si sono affiancati al 
Boeing appena questo e entra-
to nello spazio aereo di Israe
le a come se ci aspettassero », 

Al Senussi ha detto che, dopo 
aver appreso la sua identita, 
agent! del controspionaggio 
israeliano lo hanno trasferito 
dal ristorante, dove era con 
gli altri passeggeri, in un'altra 
stanza. « E ' 11, — ha detto Se
nussi — che ho veduto H pira
ta. Appariva nervoso, scuro In 
volto. Gli israeliani mi hanno 
detto che si trattava di un 
libico e che era fomito di 
passaporto libico. Altera mi 
sono rivolto a lui, parlandogli 
In dialetto libico e chiedendo-
gli di rispondermi nello stes-
so modo. Sono assolutamente 
sicuro che non e libico: gli 
ho ripetuto infatti te mie do-
mande, ma ha risposto solo 
con poche parole di arabo 
classico. Era ubriaco». 

Come si vede. queste dichia
razioni contrastano pienamen-
te con te informazioni dirama
te da Tel Aviv; ed anche altri 
passeggeri. riferendosi all'ac-
cento del pirata. si sono detti 
scettici sul fatto che si tratti 
di un libico. Secondo lo stu-
dente libanese Faidi Tamadeh 
il dirottatore. interrogato da 

In preparazione al vertice dei Paesi non allineati 

Lettera di Allende a Bumedien 
sulla conferenza di Algeri 

74 delegazioni attese nella capitale maghrebina il 5 settembre 
SANTIAGO. 17 

II presidente del Cite Sal
vador Allende ha inviato una 
lettera la presidente del Con-
siglio rivoluzionario algerino, 
Bumedien, in relazione all'im-
minente quarta conferenza dei 
cap! di Stato e di governo 
dei paesi non allineati che 
avra luogo ad Algeri nel set
tembre di quest'anno. Nella 
sua lettera il capo dello Stato 
cileno rileva che il suo paese 
confensce grande importanza 
all'imminente conferenza. Es-
sa — si afferma nella lettera 
— si svolgera nel momento 
in cui un sempre maggior 
numero di paesi condividono i 
princlpl di non allineamento, 
in cui si osserva una disten-
sione internazionale e la ten-
denza alia coesistenza pa-
cifica. 

Tutta via — prosegue Allen
de — ancora oggi vengono 
compiuti sotto varie forme atti 
di aggressione, soprattutto nel 
paesi del terzo mondo. Ecco 
perche oggi come non ma! 
occorre che 1 popoli amanti 
della pace si battano per e-
scludere dai rapporti intema-
zlonali qualsiasi forma di di-
pendenza. 

PiO avantl nella lettera si 
sottolinea la vitale importanza 
per il Cile della conferenza 
di Algeri. Vogliamo costrulre 

in una forma libera ed indi-
pendente una societa giusta 
orientandoci verso la nostra 
situazione reate — sottolinea 
il presidente Allende. No! vo
gliamo rompere con la dipen-
denza ed unirci coi nostri 
fratelli dell'America Latina e 
degli altri paesi del terzo mon
do. Noi siamo un paese che 
difende ed applica nella pra-
tica i principi di non inter-
ferenza, di autodeterminazio-
ne. di pluralismo ideologico e 
di solidarieta internazionale. 
Per questo il Cite appoggia il 
movimento dei paesi non alli
neati. 

Algeri sara dunque il mese 
prossimo la capitale del « Ter
zo mondo ». Dal 5 aH'8 settem
bre vi si svolgera la Quarta 
conferenza al vertice dei paesi 
non allineati: sono attese" 74 
delegazioni, la maggior parte 
delle quali saranno guldate da 
capi di Stato o di governo. 

I < non-allineati». si riuni-
scono periodicamente da do-
dici anni. Il primo «vertices 
si tenne a Belgrado nel 1961, 
sulla scia di quella conferen
za afro-asiatica di Bandung 
che aveva consentito ai paesi 
che non facevano parte dei 
due grandl blocchl di prendere 
coscienza della loro importan
za, Nasser, Nehru e Tito fu-
rono 1 personaggi domlnantl 

della riunione di Belgrado. al
ia quale assistettero le dele
gazioni di ventiquattro paesi. 
Alia seconda conferenza, che 
si svolse al Cairo nel 1964, 
i partecipanti furorio 46. e nel 
1970. a Lusaka, 54. 

Dovrebbero essere present! 
nella capitale algerina quasi 
tutti i principali «leader » del 
terzo mondo: da Tito (se i 
suoi 81 anni gli consentiranno 
il viaggio) ad Haile Selassie, 
da Allende a Hassan IL da 
Indira Ghandi a Norodom Si
hanouk, a Echeverria e a Sou-
vanna Phouma. 

- La presenza di una ' forte 
rappresentanza latino - ameri-
cana costituira ad ogni modo 
uno dei principali motivl di 
interesse delta conferenza. Ai 
cinque paesi che erano gia 
stati invitati a Lusaka (Cuba, 
Cile, Guyana, Giamalca e Tri
nidad e Taoago), s) aggiun-
geranno infatti Argentina, Pe
ru e Messico, 

La conferenza si aprira il 
5 settembre, ma sara prece-
duta, dal 29 al 31 agosto, da 
una riunione del comitate pre-
paratorio. e dal 2 al 4 set
tembre da una riunione del 
ministri degli Esteri. Saranno 
1 ministri degli Esteri a pren
dere le ultime decisionl circa 
1 paesi da lnvitare al «ver
tice ». 

alcuni passeggeri sui motivi 
del suo gesto, avrebbe detto 
che «era il suo governo a vo-
lerlo ». 

Dubbi vengono avanzati an
che dai giomali egiziani che 
parlano di apresunton pirata 
dell'aria e di «caso misterio-
so ». Secondo Al Ahram, la ver-
sione di Tel Aviv e «una sto-
ria che non sta in piedi», 
mentre Al Akhbar parla aper-
tamente di anuovo atto di 
pirateria asraeliano». 

Un elemento • su cui tutti 
i passeggeri interrogati sono 
stati concordi e il trattamento 
ricevuto dagli israeliani, che 
e stato corretto. Un passegge-
ro paiestinese ha detto che 
cio e avvenuto anon perche 
ci amino, ma perche vogliono 
fare della propaganda: conti-
nuavano a chiederci se ci pia-
ceva la maniera in cui erava-
mo trattati». 

Secondo l'agenzia israeliana 
ITIM, il generate Dayan, pri
ma che l'aereo ripartisse, 
avrebbe chiesto al pilota li
banese se era disposto a pren
dere a bordo il pirata, am
manettato. per portarlo a Bei
rut, ma che il pilota avrebbe 
rifiutato. Un portavoce della 
MEA nella capitale libanese 
ha perd smentito che Dayan 
abbia parlato col pilota e ha 
dichiarato che la proposta di 
prendere a bordo il pirata gli 
fu rivolta « scherzosamente da 
alcuni poliziotti». 

Come si vede, la vicenda e 
tuttora assai intricata e mi-
steriosa. Secondo il quotidiano 
libanese Al Moharrer, scopo 
del dirottamento era permet-
tere agli israeliani la cattura 
del dirigente paiestinese Sa-
lak Khalat, che per6 non era 
a bordo; ed in effetti ieri sera 
il generate Zeevi ha ammesso 
che erano stati ricercati fra 
i passeggeri «eventual! terro-
risti». Secondo il giornale si-
riano Al Baas, se il dirottato
re e veramente arabo, si tratta 
di un agente prezzol-ato da 
Israele. 

Oggi in una sua intervista 
al giornale An Nahar, Nayef 
Hawatmeh. leader del Pronte 
Democratico Popolare per la 
Liberazione della Palestina, ha 
ribadito la condanna dei di-
rottamenti aerei e degli atti 
di terrorismo individuate, a Le 
azioni individual! — ha detto 
il leader paiestinese — non 
possono avere che conseguen-
ze nefaste perche fanno pas-
sare in secondo piano la lotta 
essenziale, che e quella che si 
svolge in Israele ». A proposito 
della lotta nei territori occu-
pati, ieri l'agenzia paiestinese 
Wafa ha comunlcato che a Ge-
rusalemme e stato distrutto 
con bombe incendiarie il risto
rante Wimpy, «luogo d'incon-
tro del servizi d'informazione 
israeliani s». L'attentato e sta
to compiuto all'alba per non 
fare vittime fra il personate. A 
Tel Aviv, si e cercato di smen-
tire la notizia affermando che 
si tratta di un ristorante « del 
set tore arabo della citta», in-
cendiatosi «per una negli-
genza». 

Cipro: Grivas 
ha arruolato 
ufficiali greci 

NICOSIA, 17 
Diversi ufficiali greci, entra-

ti discretament© a Cipro, In-
quadrerebbero l'organizzazio-
ne clandestina del generate 
Grivas, secondo I document! 
scopertl dalla polizia cipriota 
nelle sue recenti operazioni. 

Uno di questi ufficiali, 
Georges Karoussos, ex coman-
dante nell'esercito greco, sa-
rebbe, secondo te stesse fon-
ti, l'« uomo forte» in seno 
all* organizzazione clandestina 
eoka. 

II giornale filogovernativo 
«Ta Nea» chiede il richiamo 
da parte dl Atene degli uffi
ciali greci della Guardia Na-
zionalo cipriota, accusati dl 
aver contatti con l'organizza-
zione clandestina di Grivas. 
II giornale invita 11 governo 
a prendere tutte te misure 
necessarie per porre la guar
dia nazionaie, attualmente 
sotto il controllo d* Atene, 
sotto quello del governo di 
Cipro. 

Cuba chiede 
I'indipendenza 
di Portorico 

NEW YORK, 17 
Cuba ha chiesto ieri alia 

commissione speciale delle 
Nazioni Unite per la decolo-
nizzazione che venga imme
diatamente concessa I'indi
pendenza al Portorico, che 
vengano smanteUate te basi 
americane che si trovano sul-
l'isola e che infine venga bloc-
cato II progetto per la co-
struzione, sempre In Portori
co, dl un superporto per lo 
scarico di petrolio. 

L'ambasciatore cubano Rl-
cardo Alarcon ha presentato 
questa mozione durante una 
sessione della commissione la 
quale sta valutando le con
dizioni effettive del paese per 
decidere se il Portorico debba 
essere considerato una colonia 
cui spetti i'indipendenza. 

L'ambasciatore cubano ha 
accusato gli Stati Uniti di 
condurre una campagna di 
« genocidio colonialistico », 
forzando i nativi ad emigrare 
verso «I ghetti di New York 
o i campi di lavoro semi-for-
zato del New Jersey e della 
Florida ». 

Successi dei 
partigiani 

del Frelimo 
DAR ES-SALAAM, 17 

I patrioti del fronte dl li
berazione del Mozambico 
(Frelimo) hanno sottoposto a 
duri attacchi di artiglieria la 
guarnigione delle truppe por-
toghesi nella cltta dl Tete. 

SI tratta della seconda in-
gente operazione miUtare con-
dotta da unita del Frelimo che 
avevano attaccato la guarni
gione portoghese nella cltta 
dl Mosimba — da Praya nel
la provincia di Cabu-Delga-
du —. I coloniallstl portoghe-
si hanno riportato gravi per-
dite in uomini e mezzi. Sul 
territorio della guarnigione 
sono stati distrutti depositi e 
caserme. 

Un caffolico 
ucciso dalla 

IRA provisional 
BELFAST, 17 

Guerriglierl dell'ala provi
sional deH'esercito repubbllca-
no irlandese (IRA) hanno reso 
noto oggi di aver glustiziato 
un cattolico, padre di sette 
figli, reo-confesso di essere un 
informatore degU inglesi. 
L'uomo e stato Identlficato 
come Patrick Duffy di 37 an
ni, di Londonderry. La scom-
parsa di Duffy era stata de-
nunciata piu di una settima
na or sono e il suo corpo non 
e stato ritrovato. 

L'annuncio e stato dato dai 
Provisional dell'IRA che hanno 
dato notizia dell'avvenuta ese-
cuzione di Duffy in una letr 
tera inviata a sua moglie e 
in un comunicato distribuito 
alia stampa. I guerriglieri af
fermano che Duffy e stato 
ucciso il 9 agosto. 

Nepal: creato 
I'ente stafale 
del petrolio 

KATMANDU, 17 
II governo del Nepal ha as-

sunto oggi la gestione per 
quanto riguarda riraportazio-
ne e la distribuzione nel pae
se di petrolio, carburanti e 
Iubrificanti. Tale gestione 
verra assicurata da uno spe
ciale ente petrolifero di stato. 
II prowedimento concerne 
tre compagnie straniere, le 
quali finora assolvevano que
sta funzione e cioe la a Indian 
Oil Corporation», la «Bur-
man Shells e la «Esso Oil*. 

Cambogia e Watergate 

Morto Waksman 
lo scopritore 

della streptomicina 
NEW BRUNSWICK. 17 

n microbiologo americano Sel-
man Abraham Waksman, Premio 
Nobel per la medicina nel 1952. 
e morto ieri a Hyannis, nel 
Massachussetts, in seguito ad e-
morragia cerebrate. Aveva 85 
anni. Waksman aveva avuto il 
Premio Nobel per la sua parte-
cipazione alia scoperta della 
streptomicina, il primo antibio-
tico efficace contro la tuberco-
losi. Era nato a Kiev, nel 1888 
e risiedeva negli Stati Uniti 
dal 1910. 

(Dalla prima pagina) 

centivo per una soluzione ne-
goziata in Cambogia », ha det
to: t Sono affermazioni ingiu-
stificate e ad esclusivo so
stegno del suo punto di vista. 
E' chi a ro che il presidente si 
prepara a prendersela con il 
Congresso se il governo Lon 
No! cade ». 

Le reazioni odierne della 
stampa americana sono an-
ch'esse decisamente negative. 

II conservatore "Wall Street 
Journal" scrive: «Siamo di-
sposti ad accettare moltissi-
me cose che il presidente 
Nixon ha detto mercoledi se
ra, ma il loro signilicato 6 
distrutto dal suo rifiuto di 
consegnare le registrazioni 
delle sue conversazioni con 
John Dean ». 

«Non negli iamo neppure 
per un momento che il presi
dente abbisogni di segretez-
za nei suoi rapporti esterni», 
continua il giornale. « Ma non 
possiamo certamente preten-
dere che, in tutta la vasta 
gamma di valori che sono ne-
cessari per far funzionare 
correttamente lo Stato, que
sto della segretezza debba 
prevalere su qualsiasi al
tro ». 

II "Wall Street Journal" co-
si prosegue: « Registrando i 
suoi colloqui per la storia, il 
presidente si era egli stesso 
posto nella posizione di po-
ter violare quella medesima 
segretezza per certi fini e in 
determinate circostanze. Ep-
pure, oggi, di fronte ad obiet-
tivi piu urgenti, ci chiede di 
credere che non vi sono pras-
si ne circostanze nelle quali 
eeli possa consegnare questi 
nastri senza danneggiare il 
futuro della presidenza. Tut
to cio non ha senso ». 

Lo stesso quotidiano rife-
risce di aver condotto un'in-
chiesta nazionaie di carattere 
« non scientifico * e di aver 
stabilito che gli americani so-
no rimasti generalmente de-
lusi dal discorso di Nixon nel
la proporzione di tre o quat-
tro contro uno. 

A sua volta il "Washington 
Post" attacca il messaggio 
presidenziale definendolo pie-
no di «grandi silenzi e di 
vaghe insinuazioni >. II gior
nale afferma che Nixon « non 
e ancora riuscito a rendersi 
conto del significato vero del 
Watergate e non ne ha an
cora capito gli aspetti nega-
tivi». II quotidiano conclude 
il - suo editoriale scrivendo: 
«II presidente e coinvolto: 
egli e infatti il presidente. 
gli eventi ebbero luogo sotto 
il suo stesso tetto. e ciono-
nostante egli non e ancora 
riuscito a convincere il po
polo americano di aver capi
to te sue proprie responsabi-
lita o la costernazione della 
qazione >. 

Per il "New York Times". 
il discorso del presidente e 
apparso notevole « per cio che 

ha omesso, piu che per cio 
che conteneva ». In sostanza, 
prosegue il giornale, esso co-
stituisce « un riconoscimento 
da parte di Nixon del fatto 
che egli non dispone di alcuna 
dettagliata difesa da oppor-
re alle dannose dichiarazioni 
fatte contro di lui davanti 
alia commissione senatoriale 
sul Watergate. Invece di una 
confutazione, egli ha offerto 
una smentita globale e l'im-
plorazione aflinche il pubbli-
co si decida a volgere la pro
pria attenzione verso altri pro-
blemi nazionali urgenti. E' 
stata un'esperienza triste, de-
ludente e assolutamente poco 
convincente ». 

II "New York Times" sot
tolinea inoltre che « nonostan-
te la sua potenza aerea l'A-
merica non e riuscita a pie-
gare la volonta del Vietnam 
del Nord». E piu avanti af
ferma: «II Congresso e la 
opinione pubblica hanno ac-
cettato l'idea che i bombar
damenti sono stati un grotte-
sco fallimento ». 

Secondo i dati diffusi in 
questi giorni dai principali 
organi americani d'informa
zione (e te cifre agghiaccianti 
rendono ancora piu clamoroso 
questo fallimento) l'aviazion» 
americana ha sganciato sul-
1'Indocina, in nove anni, set
te milioni e quattrocen*nmila 
tonnellate di bombe, piu di 
tre volte 1'ammontare di tul-
ti gli esplosivi scaricati du
rante la seconda guerra inon-
diale e piu di died volte quei-
li sganciati durante la guer
ra in Corea. 

Watergate-Indocina: il bi-
lancio e dunque pesante per 
NLxon alia ricerca di una nuo
va popolarita, di un nuovo 
prestigio davanti all'opinione 
pubblica americana e interna
zionale. Coi suoi due inter-
venti egli non e riuscito a re-
cuperare una sia pur minima 
frazione di quella famosa 
« maggioranza silenziosa » che 
in passato aveva fatto la sua 
forza ne una particella di 
credibilita. 

Per tornare al caso Water
gate, tutt'altro che cliiuso an
che se Nixon lo ha definilo 
« una ossessione di cui 1*Ame
rica deve sbarazzarsi », il se-
natore Sam Ervin. presidente 
della commissione senatoriale 
che ha indagato sullo scan-
dalo, si e detto sempre in-
tenzionato ad ottenere le re 
gistrazioni del presidente Ni
xon. Ervin, che parlava alia 
Camera di Commercio di Ga-
stonia, ha aggiunto: « Nel suo 
discorso il presidente ha as-
sunto uno strano atteggiamen-
to. Egli ha detto che se eon-
segnasse le registrazioni, le 
conseguenze sarebbero disa-
strose per la presidenza. Noi 
non gli chiediamo informazio
ni sul come egli ha adempiuto 
ai suoi doveri costituzionali-
Chiediamo solo la prova che 
getterebbe luce sulla nostra 
inchiesta ». 

La situazione in Cile 
(Dalla prima pagina) 

lenze e il Partito nazionaie e 
la direzione dc fanno a gara 
a chi meglio rappresenta il 
ruolo di difensore dei padroni 
dei trasporti, annunciando de-
nunce « criminali. politiche e 
civili > contro ministri, com-
missari militari, funzionari. 
ecc. e contro lo stesso Presi
dente della Repubblica, non 
aggiungendo perd una sola pa-
rola sul terrorismo e i gravi 
disagi che soffre la popolazio-
ne. Ma sono grida e indigna-
zioni a comando, che comin-
ciano a odorare di cortine fu-
mogene per coprire una pro-
babile sconfitta. 

Nella notte il presidente Al
lende e il ministro dei tra
sporti generate Ruiz si sono 
rivolti al paese attraverso la 
radio. Riferendosi alle posizio
ni assunte daH'opposizione. 
Allende ha affermato: cGIi 
stessi che dal parlamento cer-
cano di bloccare il funziona-
mento del governo abusando 
dei loro poteri. adesso vorreb-
bero che ci mostrassimo in-
difesi e impotenti nell'impor-
re e far rispettare gli interes-
si nazionali e te necessita del
la cittadinanza. oltre che il 
mandato della legge. Usando 
alcune categorie essi cercano 
di paralizzare l'economia; vo
gliono la paralisi dello stato. 
Vano intento. II potere esecu-
tivo. le istituzioni amministra-
tive e annate di cui dispone 
lo stato stanno evitando che 
coloro che fanno dell'anarchia 
uno strumento per i loro fini 
ottengano successo. I cileni 
abbiano la sicurezza che il 
governo compie tutto il suo 
dovere patriottico facendo ri
spettare la legge e ristabilen-
do rordtne pubblico e 1'ordine 

economico ». 
Dal canto suo, il generale-

ministro in una brevissima co-
municazione ha informato la 
opinione pubblica delle ulti
me offerte fatte ieri sera dal 
governo per concludere il con-
flitto e come esse siano state 
respinte dai dirigenti dei tra-
sportatori. Nei colloqui avuti 
con delegati delle associazioni 
padronali il ministro dei tra
sporti aveva proposto che i 
camionisti riprendessero l'atti-
\i ta e che simultaneamente il 
governo cominciasse la conse-
gna degli automezzi recente-
mente importati o di quelli 
fabbricati negli ultimi tempi 
e che tale programma conti-
nuasse fino a raggiungere un 
numero cospicuo. Egualmente 
si sarebbe proceduto riguardo 
ai pneumatici e ai pezzi di ri-
cambio. Tali proposte concor-
dano con quelle gia fatte il 26 
luglio dal precedente ministe
ro. II ministro-generale ha 
concluso definendo c deplore-
vole» il rifiuto dei traspor-
tatori-

Continuano intanto gli atti 
terroristici: una linea ferro-
viaria e stata interrotta per 
alcune ore in seguito a esplo-
sioni di cartucce di dinamite; 
l'autista di un camion e stato 
ferito da proiettili lanciatigli 
da un'auto; e un camion il 
cui proprietario non aveva 
aderito all'agitazione e stato 
danneggiato da una esplosione. 
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