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Sottoscrizione per la staimpa 805.216.855 (80,1%) 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Nel corso della settimana sono stati raccolti 201.084.100 lire. In fesfa alia 

graduaforia e sempre Gorizia con il 133%, segulta da Modena (119,7%) 

e Milano (104,5%). Nella graduaforia per region! e' prima I'Emilia, con 

900.046.000 pari al 93,4%. Al secondo posfo la Lombardia con il 90 ,7%, 

al ferzo posfo la Toscana con 182,9%. Rispetfo alia sfessa data dello scorso 

anno la somma raccolta in piii ammonia a 889.188.840 lire. 

Dopo la breve pausadi Ferragosto 

Riprende il dibattito politico 
sui gravi problemi del Paese 
I comunisti per la rapida attuazione dell'aumento dei minimi di pensio-
ne - Napolitano risponde a Fanfani sui rapporti tra DC e PCI - Inter-
vista del ministro Giolitti sulle misure congiunturali e le riforme 

Per il perdurare della serrata dei trasporti e i sabotaggi dei fascisti 

ASPRA TENSIONE IN CUE 
Appello dei sindacati: vigilanza 
contro i tentativi della reazipne 
II blocco dei servizi di autotrasporti «ha per scopo di abbattere il governo» — II generale Ruiz si e dimesso da 
ministro dei trasporti e da comandante dell'Aviazione — Ancora atti di violenza delle squadracce di estrema destra 

I COMPAGNI 
AL LAVORO 

VTON sorprendera se, una 
- ^ yolta tanto, dedichia-
mo il « fondo > domenicale 
dell'Unita ai nostri compa-
gni che, nel pieno di que-
sta estate, hanno portato 
avanti e stanno portando 
avanti un intcnso, articola 
to lavoro politico. Forse an-
cor piu che negli anni pas-
sati, in una situazione cosi 
delicata, e di fronte a pro
blemi tanto complessi e 
preoccupanti per la vita 
delle masse, si e avvertita 
la presenza attiva delle or-
ganizzazioni comuniste: che 
non hanno smobilitato, non 
hanno rallentato la vigilan
za e 1'iniziativa. 

Una espressione di que-
sto lavoro e senza dubbio il 

. successo grande con cui sta 
procedendo la sottoscrizio
ne per • la nostra stampa: 
ci si sta gia awicinan-
do ai tre miliardi, e sta-
to superato 1'ottanta per 
cento dell'obiettivo finale, 
se si continuera con que-
sto ritmo tutto Iascia pre-
vedere che l'ambiziosa me-
ta dei tre miliardi e mezzo 
sara raggiunta con netto an-
ticipo rispetto alle date in 
cui si conclusero le prece-
denti campagne. Tre miliar
di e mezzo: una cifra che 
pud non avere gran peso 
nei bilanci di un petroliere 
o di un grande industriale 
pastaio. ma che diventa e-
norme quando e la somma 
di un'infinita di contributi 
provenienti da gente che la-
vora e che deve Iottare con 
la busta del salario da un 
lato e con la borsa della 
spesa dalPaltro. 

Proprio percid la sotto
scrizione e il suo esito non 
sono affatto una questione 
« interna » o (come qualche 
sciocco usa dire) « burocra-
tica ». Viceversa si tocca qui 
con mano 1'adesione di stra
ti popolari profondi. di mi-
lioni di cittadini anche non 
comunisti e spesso di idee 
non vicine alle nostre, alia 
battaglia di liberta e di de-
mocrazia che noi conducia-
mo; ci si rende conto di 
quanto sia diffusa la consa 
pevolezza che rafforzare il 
partito comunista e la sua 
itampa significa difendere 
i propri diritti minacciati, il 
proprio tenore di vita, il pro
prio lavoro; si costata fino 
a che punto sia sentita la 
esigenza di un'informazione 
libera e autonoma di fronte 
•gli inganni radiotelevisivi 
0 di fronte alia compravcn-
dita e alia concentrazione 
delle testate padronali. 

Lo stesso signifiealo ac-
quista lo sviluppo — che si 
pud definire impetuoso — 
delle feste dcU'Unila. An-' 
Cora una volta, sarebbe as-
sai miope chi volesse vede
re in questo ormai vastissi-
mo fenomeno un puro fat-
to « di bottega ». Al contra-
rio, si realizza in queste mi-
gliaia di manifestazioni" un 
contatto di massa, del piu 
alto intcrcsse politico, tra 
il partito comunista e la 
cittadinanza, esteso ai ceti 
piu diversi c a uomini e 
donne d'ogni orientamento. 
Ne abbiamo continue prove 
• teslimonianze. I festival 
non solo crescono quantita-
tivamente ma divengono qua-
litativamente migliori, ac-
%uistano un piu ricco con 
tenuto politico c culturalc, 
nei centri maggiori hanno 
piu lunga durata, menlre 
in mollc localita, anche pic-
col* • piccolissime, si rie-

see a organizzarli per la pri
ma volta, o ritornano la do
ve per anni e per decenni 
non era stato possibile met-
terli in piedi. Ed e facile 
immaginare quale cumulo di 
sforzi, di entusiastica dedi-
zione, di intelligenza tutto 
cid comporti. 

MA il lavoro si e svolto, e 
ampiamente si sta svol-

gendo, anche a contatto di-
retto con gli urgenti e per 
molti versi drammatici pro
blemi della societa. Abbia
mo gia avuto modo di rile* 
vare quale peso abbia avu
to e abbia la mobilitazione 
democratica di massa, e-
spressasi attraverso le or-
ganizzazioni sindacali, coo
perative, del ceto medio, e 
attraverso gli enti locali, nel 
far fronte in modo serio e 
costruttivo alle ondate spe
culative che rischiavano di 
far saltare (e certo, ove la 
vigilanza s'allentasse, mi-
nacciano di far saltare an
cora) il tentativo di frena-
re la corsa dei prezzi. E' 
stato questo attivo interven-
to a mettere in luce piu 
chiara quali fossero i limiti 
seri delle misure governati
ve e, almeno in parte, a 
contrastare cedimenti, incoe-
renze, debolezze. In partico-
lare sui; temi del necessa-
rio e tempestivo approvvi-
gionamento, a prezzi control-
lati, dei generi di piu largo 
consump e delle materie 
prime alimentari, le propo-
ste concrete e la pressione 
organizzata sono servite. E 
occorre dire che si e, nel-
l'insieme, manifestato un 
giusto orientamento dei con-
sumatori circa i punti noda-
li su cui battere, evitando 
la tentazione — che qualcu-
no, in modo interessato, va 
sollecitando — di rivolgere 
il malcontento solo contro 
gli anelli piu deboli della 
catena, contro gli sbocchi 
terminali del processo di-
stributivo. 

ORA, coi rientro generaliz-
zato dalle ferie, con la 

riapertura delle fabbriche 
e con la ripresa dell'allivita 
politica, altri impegnativi 
compiti attendono compagni 
e organizzazioni nostre. I 
ministri tendono a rassicu-
rarci sulla consistenza delle 
scorte e sull'enlcienza dei 
contro Hi. Sappiamo che le 
parole non bastano a tran-
quillizzare, cosi come non 
bastano i manifesti coi nu-
meri telefonici e I'invito a 
• chiamare il governo ». II 
governo deve essere chia-
malo — e non telefonicamen-
tc, ma con l'azione politi
ca — ad affrontare quei pro
blemi di fondo senza la cui 
soluzione ogni risanamenlo 
economico e ogni eflettiva 
lotia all'inflazione divengono 
impossibili. Non possono e-
sistere, in proposito, un 
« primo » e un « secondo • 
tempo. Un'autentica rinasci-
ta deH'agricoItura e del 

Mezzogiorno, una linea di 
spesa e di investimenli che 
sia programmaticamente coe-
renle con gli obieltivi di 
picna occupazionc, di pro 
gresso civile, di giustizia so-
ciaie, sono condizioni indi-
spcnsabili anche per la sal-
dezza della lira, anche per 
I'arginamento del carovita, 
anche per porre al riparo il 
nostro Paese dai venti tern 
pestosi della congiuntura in-
ternazionale. 

Colpire le centrali della 
spcculazione e le posizio-
ni di parassitismo e impe-
gno necessario, ma anche 
duro e difficile. Ci sara dun 
que da battersi per piegare, 
ovunque si annidino, le for-
ze della conservazione c del 
privilegio. 

I. pa, 

Insieme con il previsto ritor-
no, a partire da domani, di 
milioni di lavoratori e di fami-
glie italiane alle loro case nelle 
citta e all'attivita produttiva, 
anche la vita politica si avvia a 
riprendere I'intenso ritmo che 
1'ha contraddistinta negli ul-
timi mesi e che ha registrato 
solo una breve attenuazione 
nei giorni culminanti del 
Ferragosto. E. dopo I'in-
termezzo solo relativamen-
te sereno delle ferle, si 
ripresenteranno in tutta la lo 
ro gravita e urgenza gli stessi 
problemi che nelle scorse set-
timane il nuovo governo di 
centro sinistra, tutte le forze 
politiche. i sindacati hanno 
dovuto affrontare. 

Se in qualche modo si e riu-
sciti. grazie anche alle pres-
sioni del nostro partito, dei 
sindacati e di un vasto mo-
vimento di forze democrati
z e e popolari. ad arginare 
il vertiginoso aumento dei 
prezzi registratosi mentre era 
in vita il governo di centro 
destra. si impone oggi la ne-
cessita di provvedere ad alle-
viare le condizioni di esisten-
za degli strati piu poveri del
la popolazione, specialmente 
nel Mezzogiorno. E per questo 
i comunisti hanno rivendicato 
1'aumento dei minimi di pen-
sione. degli assegni familiari 
e dei sussidi di disoccupazio-
ne: che sono provvedimenti 
sui quali il governo e chiama-
to a pronunciarsi. 
, Vi sono poi i problemi della 
ripresa economica. che per 
essere effettiva e per non ri-
produrre entro breve tempo le 
cause di una nuova. piu gra
ve recessione, deve essere di-
versa rispetto al passato. ed 
indirizzata al soddisfacimento 
dei grandi consumi sociali. se
condo le priorita indicate dai 
comunisti: Mezzogiorno. agri 
coltura e difesa del suolo. 
scuola. 

Strettamente intrecciati con 
queste question], si presenta-
no anche i problemi politic! 
che sono a) centro del dibat
tito. e che si riassumono nel
la necessita di un rapporto 
nuovo tra la direzione politica 
del paese e il movimento sin-
dacale e l'opposizione demo
cratica. 

NAPOLITANO Sualcunl dl 
questi temi politic} piu at-
tuali ha parlato il compa 
gno Napolitano. intervenendo 
alia festa delVUnita di Ba-
coli (Napoli). «Inleressanle 
— ha delto Napolitano — e 
cerlamente il discorso che 
il sen. Fanfani ha suilup 
palo, nella sua recenle in-
tervista all'* Espresso *, sui 
tema del confronto e del dia 
logo tra i partiti in Parlamen-
to. Quel che invece non regge 
e la distinzione che il sen. 
Fanfani introduce tra il Por
tamento e il paese, sostenendo 
che mentre nell'uno e natu-
rale che con il partito comu
nista ci si confronli. nell'altro 
lo si deve "fronteggiare", de
ve doe valere una logica di 
"contrapposuione". Ma nelle 
assemblee eletlive locali, 
nei luoghi . di lavoro, nelle 
scuole, non si pone forse per 
tutte le forze politiche demo-
craliche la questione, egiul 
mente. del confronto costrutti
vo con i comunisti e le loro 
posizioni? 

< E non avviene gia oggi 
che nelle sedt e nelle occasioni 
piu diverse, e non solo in Por
tamento, si solleciti il contri-
buto dei comunisti per la so-
luzione dei gravi e complessi 
problemi dinanzi a cui ci si 
trova? Questa i ormai la 
realta >. 

«In quanto a certe altre 
disinvolle affermazioni del se-
gretario della DC sulle "mi-
nacce" che verrebbero da de
stra e da sinistra — ha pro-
seguito Napolitano — quel che 
preoccupa e la carema di una 
nella e um'roca caralterizza-
zione antifascisla in simili di-
scorsi. Ma evidente e la loro 
contraddizione con i fatti. In 
questo momento i fatti dico 
no chiaramente che la sorda 
resistenza a qualsiasi sforzo 
di risanamenlo e di rinnova-
mento non viene che da de
stra, menlre l'opposizione co-

(Segtte in penullima) 

Soldati dell'esercjto fantocclo cambogiano trasportano un commllifone ferifo dai tin della 
loro stasia artigjlerla, 14 miglla ad est di'Phnom Penh 

In Cambogia 
piu critica 

la situazione 
dei mercenari 
di Lon Nol 

i Le forze di liberazione hanno ripreso la 
loro offensiva e puntano ora sulla citta 
di Kompong Cham, mentre le truppe 

: fantoccio, per ammissione degli stessi 
americani, « non hanno nessuna volon-
ta di combattere » 

Dopo la cessazione dei bombardamenti, 
gli Stati Uniti non rinunciano a prose-
guire in altre forme la loro ingerenza 
militare nel Paese 

II Governo rivoluzionario provvisorio del 
Sud-Vietnam denuncia il - boicottaggio 

.rsaigonese ai lavori della Commissione 
mista A PAGINA 14 

In coincideiiza con la ripresa delle normali attivita 

Nuove manovre del grossi speculatori 
per rincarare i generi di largo consumo 
Le misure fin qui attuate per il contenimento dei prezzi non hanno ancora risolto i piu gravi problemi — II maggiore 
peso sulle spalle di piccoli esercenti e sulla grande massa di consumatori — I prezzi di generi alimentari calano 
alia produzione ma non al dettaglio — Rincara il «pane di lusso» — In settimana nuove decision! governative 

L'appello che il ministro dell'Agrlcoltura Ferrari Aggradi ha lanciato in questi giorni tramitr una intervista ad un setti-
manale, smentendo falsi ailarmi attorno al problema del reperimento di generi alimentari e chiedendo «la massima sereniti 
e fiducia nelfaziona che il governo sta portando avanti > non • casuale. Evidentemente il governo (altri ministri, oltra 
Ferrari Aggradi, hanno rilasciato nella settimana che si conclude interviste e dichlarazioni su diverse questioni economiche) 
pensa con preoccupazione alia ripresa delle diverse attivita che, a partire da domani. riproporra sui tappeto scottanti ed 
urgenti problemi. Le misure sui contenimento dei prezzi, e altre iniziative miranti a disciplinare almeno in parte il processo 
inflaztonistico hanno sortito fi 
nora alcuni effetti. Tuttavia al 
cune ' fondate preoccupazioni 
permangono ed anzi accrescd-
no quando si va a vedere do
ve si arresta la reale effica 
cia di certi provvedimenti. 
Essa si arresta dinanzi alia 
grande speculazione e al pe
so scandaloso che hanno ta-
Iune forme di intermediazione 

parassitaria. Per cui la ten-
denza emergente. almeno fino 
ad oggi. e quella che vede 
colpiti... pressoche in egual 
misura. i piccoli e medi det-
taglianti e la grande massa 
dei consumatori. 

Se il processo inHazioni 
stico ha infatti eroso in gran
de misura il gia precark) po-

tere di acquisto dei salar:. 
non meno palesi e minaccio-
se si profilano adesso le re-
sistenze che i grandi gruppi 
commercial! oppongono al 
calmieramento dei prezzi al-
I'ingrosso e quindi al con
sumo. 

Ferrari Aggradi. assicuran-
do il rifornimento di prodol-

Cosi il rientro: in autostrada 
come nel centro delle citta 

Sull'autostrada mai visto an traffka casl. Lo dicano uomini della potizia, dirigmti della so
cieta, soprallutto le vittima, tutfl caloro cha in questa ora stanno affrontando il rientro. 
La media sfiora qualla del traffic* dttadino, nella ora di punta. Caos anche agli imbarchi 
dei tragheltl, soprattutto di ojuelli della Sardcgna: migllala di person* sono rimasta a terra. 
Nella foto: cosi si prestntava ierl mattina — poi, sarebbe stato ancora peggio — la situa
tion* al casell* di mcita della Hapeil-Rema. A PAGINA a 

ti alimentari. in particolare 
per quanto riguarda pane e 
pasta, ha ammesso che il 
grano c*e. e in quantita piu 
che sufficiente al fabbtsogno 
nazionale, ma che questo gra
no e c imboscato». I pro-
duttori. in seguito a mollepli 
ci manovre speculative, non 
lo portano agli ammassi per 
fame salire cosi il prezzo. 
E' quindi in questa direzione 
che bisogna colpire. altrimen 
ti anche decision! come quel
la di autorizzare 1'AIMA (la 
azienda per l'intervento del 
mercato alimentare) ad acqui-
stare grano duro a 10 mila 
lire il quintale. si dimostrera 
inefficace. oltre che tardiva. 
Occorre, come abbiamo gia 
detto. un censimento delle 
scorte di cereali. in modo che 
queste non siano piu sottrat-
te alia fornitura. occorre as-
sicurarne la vendita a prez
zi politici. 

Analogo discorso vale per il 
riso: il suo prezzo alia pro
duzione ha subito un crollo 
(per cui i coltivatori non ne 
traggono alcuna consistente 
remunerazione). mentre al 
consumo esso viene ancora 
venduto a prezzi esosi. Ma ta
li argomentazioni — e le ab 
biamo ripetutamente sostenute 
in tutti questi giorni — si 
estendono a 11a •> came bovina 
(che ribassa alia produzione 
ma non al dettaglio) a quella 
suina (la cui produzione e in
vece in crisi perche il prezzo 
dei mangimi e salito alle stel-
le e gli allevatori non ci gua-
dagnano piu). e anche a quei 
prodotti alimentari che non 
sono stati investiti dai bloc
co dei prezzi. 

Questo d'altra parte con 
sente rialzi intollerabili per il 
consumatore. come sta awe-
nendo a Roma, dove i panifi-
catori — sfumato 1'impegno 

(Segue in penullima) 

Non ufilizzafi 
undicimila 

miliardi 
dello Stato 
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Si vuole 
portare alia 
luce la citta 
di Annibale 

A PAGINA 3 

Quando 
fra moglie 

e marito 
e'e il giudice 

A PAGINA 7 

Maiorca 
e sceso 
a meno 

80 metri 
A PAGINA 12 

Watergate: 
i democratic! 

chiedono danni 
per sei miliardi 

A PAGINA 14 

Dal nostro corrispondente 
SANTIAGO, 18 

La CUT, centrale unica 
dei lavoratori, chiama sta-
mane in una dichiarazione a 
« mantenersi all'erta » affer-
mando che « e in pericolo tut
to quello che il popolo ha ot-
tenuto con le sue lotte». La 
CUT sottolinea che la serra
ta dei padroni di camion si 
prolunga artificialmente no-
nostante le concrete offerte 
di soluzione del conflitto fat-
te dai governo. Qualsiasi mo-
tivazione economica e di ca-
tegoria e ormai caduta e la 
paralisi del trasporti « non ha 
altra spiegazione se non l'in-
tento di abbattere il go
verno ». 

Nel loro complesso le forze 
di opposizione si sono rag-
gruppate intorno ai camioni-
sti cosi che la situazione at-
tuale e che «tutti i reazio-
nari hanno dichiarato virtual-
mente guerra al governo». La 
CUT rileva gli attacchi alia 
presenza di ministri militari 
nel governo e «in special 
modo contro il generale 
Prats comandante dell'esercl-
to». Dopo aver espresso so-
lidarieta con il ministro del
la difesa, generale Prats, e 
con il governo popolare nel 
suo insieme, la dichiarazione 
della CUT conclude affer-
mando:_ a da questo momento: 
i lavoratori e tutta la orga-
nizzazione sindacale sono in 
stato di all'erta. Si devono 
adottare tutte le misure per 
garantire in qualsiasi momen
to il funzionamento dell'or-
ganizzazione attraverso tur-
ni permanenti, rafforzare i 
comitati di protezione e vi
gilanza delle fabbriche, e as-
sicurarsi di potersi mantene-
re in comunicazione con la 
CUT per ricevere istruzioni e 
direttive ». 

Dal canto loro i dirigenti 
padronali dei trasporti, par-
lando questa mattina da una 
delle radio deH'opposizione, 
hanno chiesto formalmente la 
solidarieta attiva delle altre 
associazioni padronali e di 
quelle categorie di professio-
nisti che avevano dichiarato 
essere disposti ad appoggiar-
li. Da oggi, cioe, si entrereb-
be in un quadro uguale a 
quello dell'ottobre scorso 
quando diverse attivita furo-
no fermate per scioperi o 
serrate in un tentativo di ge-
neralizzata paralisi della vi
ta del paese. Gli impiegati, 
operai e contadini, i lavorato
ri in genere che gia fecero 
fallire I'anno scorso gli ap-
pelli deH'opposizione, manter-
ranno certamente anche que
sta volta la loro disciplina 
sociale e la solidarieta con 
il governo legittimo della ra-
zione. E* pero chiaro che in 
questi giorni la reazione com-
pira il suo massimo sforzo. 

Oggi il generale Ruiz ha 
presentato le dimissioni da co
mandante dell'aviazione e da 
ministro dei trasporti e la
vori pubblici. II presidente 
Allende le ha accettate e ha 
nominato nuovo comandante 
dell'arma aerea il generale 
Gustcvo Leigh e ministro dei 
trasporti e lavori pubblici il 
generate di brigata aerea Um-
berto Magliocchetti. 

II ministero con i tre oo-
mandanti delle forze annate 
e con il generale direttore dei 
carabinieri era stato iormato 
una settimana fa: ora non ne 
fa piu parte il comandante 
dell'aviazione, pur te un rap-
presentante dell'arma e en-
trato al posto del generale 
Ruiz. Le dimissioni di que-
st'ultimo non devono sorpren-
dere visto il comportamento 
assunto nei pochi giorni di 
permanenza nella sua carica 
ministeriale. 

II generale Ruiz aveva la re-
sponsabilita diretta di conclu-
dere positivamente il grave 
conflitto con le associazioni 
padronali dei trasporti, ma il 
suo comportamento era stato 
fin dall'inizio molto vicino al 
doppio gioco: da una parte 
sottoscriveva le misure pres* 
collettivamente dai consign* 
dei ministri per combatter* 
1'agitazione sediziosa dei tra-
sportatori mentre. dall'altra, 
nei colloqui con i rappresen-
tanti delle associazioni padro
nali, incoraggiava nei fatti le 
pretese politiche di questi ul-
timi. 

I partiti di opposizione e la 
loro stampa sin dai primi attl 
del generale-ministro avevano 
cercato di creare nell'opinione 
pubblica la convinzione che 
Ruiz avrebbe potuto risolvere 
positivamente il conflitto pur-
chi avesse rlcevuto « amp! po-
poteri» da parte del governo 
e non fosse «ostacolato » dai 
funzionari « marxisti» deira»» 
ministrazione. L'affermazione 
piu espliclta in questo senso 

Guido Vicario 
(Segue in penullimm) 
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SETTIMANA POLITICA 

Appelli stonati 
Nemmeno la settimana 

di Ferragosto ha bloccato 
del tutto, quest'anno, l'at-
tivita politica. Vero 6 che, 
in mancanza di vere e pro-
prie iniziative politiche, es-
sa e andata avanti soprat-
tutto a colpi di interviste e 
articoli. Ma la stessa « cac-
cia » - data da quotidiani e 
scttimanali a personality 

politiche di ogni parte, per 
farsi rilasciare dichiarazio-
ni, testimonia dell'aecentua-
to interesse ' dell'opinione 
pubblica nei confronti dei 
problemi oggi sul tappeto 
e di quelli che si porranno 
nelPimmediata prospettiva 
della ripresa di settembre. 

Le question! politiche si 
presentano, oggi piu che 
•mai, strettamente intreccia-
te con la difficile situazio-
ne cconomica. Da piu parti 
e stato lanciato 1 allarme, 
in particolare, sulle scarse 
disponibilita finanziarie del-
lo Stato e quindi sulla limi-
tata possibility di investi-
nienti produttivi. Ne ha par-
lato, per esempio, il mini-

stro Donat Cattm per quan* 
to riguarda i fondi per il 
Mezzogiorno. Ma preoccu-
panti sono state soprattutto 
alcune considerazioni del 
ministro del Tesoro, il qua
le ha sostenuto che l'espan-
sione della spesa corrente 
«spazzera via molti pro-
grammi di investimento e di 
riforma ». 

L'on. La Ma If a ha quindi 
sottolineato la necessity di 
demandare al Parlamento 
ogni valutazione e ogni de-
cisione per quanto riguarda 
il problema globale della 
spesa pubblica. Per questo 
il Parlamento dovra anche 
consultare le confederazio-
ni sindacali. E' evidente che 
cio comporta un impegno 
del governo a una discus-
sione aperta e senza pregiu-
diziali con le forze politiche 
e soeiali su tutto l'indirizzo 
della politica governativa. 
Tanto piii che da qualche 
parte e stata riaffacciata la 
logora e inaccettabile teoria 
dei « due tempi»: e cioe, 
prima provvedere al «rias-
sestamento > del bilancio e 
soltanto in seguito dare av-

BERTOLDI — Avviare 
sublto la politica dolle 
riforme 

vio a qualche misura di ri
forma. 

E* stata questa una delle 
tesi adombrate dal segreta-
rio politico della DC. in una 
dolle sue numerosissime in
terviste rilasciate nei gior-
ni scorsi. Ma il sen. Fanfa-
ni ha insistito anche su due 
altri tasti. Innanzitutto non 
ha mancato occasione per 
rivolgere un appello a tutti 
i cittadini, e in particolare 
agli operai, a lavorare, qua
si che fosse sua intenzione 
avallare il falso convinci-
mento che le difficolta del
la nostra economia dipen-
dano da uno scarso impe
gno lavorativo del popolo 
italiano e soprattutto degli 
operai, i quali invece lavo-
rano duramente con ritmi 
intensissimi. 

E' a tutti noto, piuttosto, 
che se tanto bassa e la pro-
duttivita del sistema econo-
mico italiano, cio si deve 
al larghissimo campo lascia-
to dai governanti democri-

FANFANI - L'indiriz 
zo predominante e la 
« contrapposizione • al 
PCI 

stiani a sprechi e parassiti-
smi di ogni genere, alle 
strozzature monopolistiche, 
alia congestione delle aree 
industriali e metropolitane 
e insieme all'abbandono in 
cui e stata lasciata l'agricol-
tura, agll squilibri territo-
riali per cui ancora oggi si 
presenta in tutta la sua gra
vity la questione meridiona-
le. Ma per ineidere in que-
sta situazione, non vi e che 
una via: quella delle rifor
me, di un rinnovamento pro-
fondo delle strutture eco-
nomiche e soeiali del paese. 
Ad esse bisogna dunque 
metter mano subito, diver-
samente da quel che vorreb-
bero i teorizzatori dei «due 
tempi». 

L'altro invito Fanfani lo 
ha rivolto genericamente a 
«tutte » le forze soeiali, e-
conomiche e culturali affin-
ch6 collaborino con l'azio-
ne del governo. Anche qui 
va osservato che non si puo 
sollecitare il contributo an
che delle forze della specu-
lazione e del privilegio, se 
si vuole awiare una effet-
tiva politica di risanamento 
e rinnovamento del paese. 
Ma non e questa la via che 
pud essere imboccata se si 
continua a scegliere come 
indirizzo predominante quel-
lo della < contrapposizione > 
al Partito comunista. 

II tema dei rapporti con 
la forza comunista e con il 
movimento sindacale e sta
to affrontato dal quotidia-
no del PSI, il quale ha af-
fermato che il dialogo con 
le forze soeiali e condizio-
ne indispensabile perche 
ogni azione di governo pos-
sa avere successo, e che es-
senziali sono il peso del 
PCI e il ruolo di una sua 
opposizione nuova e diversa 
per portare fuori delle sec-
che l'economia italiana e la 
politica delle riforme. II 
compagno Bertoldi, ministro 
del Lavoro, ha da parte sua 
sostenuto che. sia pure con 
gradualita, la politica delle 
riforme deve essere fin da 
ora awiata, con particolare 
riferimento alia riforma sa
nitaria. 

a. pi. 

La campagna per la stampa comunista sul litorale romano 

Ad Ostia un festival che rispecchia 
le due realta del caotico quartiere 

Le drammatiche conseguenze della speculazione edilizia a Nuova Ostia • Le tradizioni di lotta della vecchia Ostia - Le battaglie per la casa • La 
disgregazione sociale e le grandi possibility di intervento e mobilitazion e per il Partito -1500 edili sardi e gli«immigrati» dal centro della citta 

Batte 11 sole di agosto e 
Ostia suda scompostamente 
nella confusione. fra monta-
gne di cemento Incandescen-
te, vie strette dove muoiono 
bruciacchlatl gli ultimi plnl 
e gente che vaga • mezza in 
costume e mezza ancora ve-
stita, lontana dal mare come 
se si trovasse ancora net 
grandi ghetti fatti di gratta-
ciell dl Trlonfale, Centocelle, 
Tuscolano. 

«E' tutta una borgata, nun 
ce sta struttura de nessun 
genere. In questi giornl sia-
mo noi l'unico Indirizzo qui 
a Ostia». Parla un compa
gno che mi indica (a strada 
per arrivare al Festival del-
I'Unita che si svolge — come 
ogni anno — nei pleno del 
mese dl agosto. La Pinetlna 
di via delle Baleniere e in 
fondo a un vialone dove an
cora stanno nascendo gli or-
rendi palazzoni per le specu-
lazioni in corso e future. Zo
na verde, una ombra che ri-
corda 1 tempi del « fresco de 
Ostia ». «Oggl si bolle nei ce
mento », dice un altro com
pagno. 

Quartiere « zeto » 
In glornate cosl arrlvano 

a Ostia due categorie dl per-
sone: un ceto romano un po 
antlquato, nostalgico e ostlna-
tamente radicato nell'ldea che 
questo e 11 Lido dl Roma e 
ancora convlnto quindi (do-
po tante delusion!) di trova-
re posto In splaggla, e fre
sco, e mare; e la Roma po-
vera, plebea, del sottoprole-
tariato dl borgata, che non 
si fa Illusion! ma non ha al
ternative. Come in una car
rel lata all'indietro si ritrova-
no qui immagini dei films 
del neo-reallsmo rosa degli an-
ni '50: a ogni angolo un Mau-
rizio Arena, un Renato Sal-
vatori, una Glovanna Ralll 
ancora tutti In forma, come 

se 11 tempo si fosse fermato. 
E invece 11 tempo e anda" 

to avanti, e Ostia sta molto 
pegglo. Oggi quel borgatarl 
che venlvano a fare 11 bagno, 
a Ostia ci abltano e da tre 
anni e nato quell'allucinan-
te quartiere dl serie «zeta» 
che e Nuova Ostia. Ne par-
liamo qui nella Pinetina, sot-
to gli strlsclonl del Festival 
deW'Unita. II prlmo pannel-
10 che ho letto — scrltto a 
mano con pennarello, un la
voro faticato, senza amblzlo-
ni artistiche ma teso alia so-
stanza — riporta questa fra-
se di Marx: «Non e la co-
scienza degli uominl che de
termine il loro essere, ma e 
11 loro essere sociale che de
termine la loro coscienza ». 
Vedlamo allora — prima dl 
tutto — questo « essere socia
le ». Mi racconta il compagno 
Antonio Tosi, un giovane che 
fa 11 lavoro politico a Nuo
va Ostia: «C'erano ventl pa-
lazzlne private del costrutto-
re Armellinl, che voleva far-
ci un centro residenziale con 
piscine e via dtcendo. Dopo 
le occupazlonl dl case a Ro
ma. 11 Comune comprd - (a 

f rezzl certamente convenien-
I per chi vendeva) tutto II 

blocco e assegnd gli apparta-
mentl al baraccatl dell'Acque-
dotto Felice. dell'Esqulllno. dl 
via Pigafetta. ecc. Duemlla fa-
mlglle circa di sradlcatl, dl-
speratl, per lo piu edili pen-
dolarl. con lavoro precarlo. 
Quelle case In teoria sono 
belle e costano poco (undid-
dodici mlla lire al mese) ma 
In realta sono un Inferno: 
niente fognature, nlente lu
ce. strade. scuole. nettezza ur-
bana, verde. negozl». 

Che gente e questa dl Nuo
va Ostia? « Sottoproletariato 
quale era nelle baracche ro-
mane, ma che In parte va 
acquistando una coscienza 
nuova. Quando lo scorso an-

Lo denuneia la Corte dei Conti a proposito del bilancio 1972 

PREVISTI E NON REALIZZATIINVESTIMENTI 
DELLO STATO PER BEN MILIARDI 
I «residui passivi» saliti vertiginosamente durante la gestione Andreotti-Malagodi - Fra i settori in cui lo 
Stato frena di piu quelli delle abitazioni sowenzionate e delle opere pubbliche - Le teorie sui «l imit i invalica-
b i l i» della spesa fanno a pugni con la realta - Si parla di nuove imposte anziche di recupero delle grosse evasion! 

Una relazione della Corte 
dei Conti al Parlamento sui 
risultati del bilancio 1972 del-
lo Stato indica che gli stan-
ziamenti non spesi sono sa* 
liti in un - anno da 8.692 a 
10.701 miliardi di lire. Di que
sti, 2.848 miliardi si riferl-
scono addlrittura a spese per 
le quali non e'e alcun con-
creto programma di utilizza-
zione. La gestione Andreotti-
Malagodi, nata aU'insegna del 
ccmettere ordine» dei conser
vator!, ha dato risultati an
che peggiori delle precedent!. 
La parte di spesa che era 
di competenza per il 1972 e 
non e stata effettuata am-
monta a 5.510 miliardi di li
re, pari ad un terzo del to-
tale del bilancio gestito dal 
governo. 

A parte 11 funzionamento 
deiramministrazione statale, 
ed il sistema di contabilita 
i! problema politico posto dal-
1'ampiezza dei residui passivi 
6 quello del notevole spazio 
di arbitrarieta con cui il go
verno gestisce il bilancio. 

II ministro dei Lavori Pub-
blici. quello che dovrebbe di-
rigere la politica edilizia, ha 
portato i residui ad oltre tre-
mi la miliardi di lire proprio 
negli anni in cui si lamen-
tava una crisi edilizia con 
decine di migliala dl dlsoc-
cupati. L'aumento e stato, in 
due anni. di 300 miliardi dl 
lire. I) sabotaggio all'applica-
zione della legge per la ca
sa e certo una delle motiva-
»ioni di questa mole di stun-
ziamenti non spesi. Piu in ge-
nerale. 1'incapacita di impo-
stare le costruzioni pubbli-

I funerali 
di Angiolillo 

Si sono svolti ten a Roma 
1 funerali del direttore del 
quotidiano di estrema destra 
«II Tempo», Renato Angio
lillo. La cerimonia funebre ha 
avuto luogo nella chiesa di 
Sant'Andrea delle Fratte ed 
e stata officiata da Don Giulio 
Nicolini. II feretro e stato 
quindi tumulato al cimitero di 
Prima Porta. 

A! funerali hanno vohito 
partecipare personalita di pri-
missimo piano del mondo po
litico: tutti i ministri dc pre
sent! a Roma e cioe Taviani, 
Ferrari-Aggradi, Togni; gli ono-
revoli Gonella e Cajati; Cam-
pilli presidente del CNEL; il 
segretario della DC Fanfani. 
Era presente Donna Vittoria 
Leone. Present! anche Gianni 
Granzotto presidente degli 
Editor! di giornali, Bemabei 
direttore generate della Rai-
TV. Edilio Rusconi, Alessan-
tro e Ferdlnando Perrone. 

Fra le numerose corone che 
segulvano II feretro, quelle dl 
Giorgio Almirante. di Henry 
ftottl, dell'axmatore Fassio. 

che in modo corrlspondente 
ai bisogni. Nonostante che 11 
governo eentrale non riesca 
a spendere vivissima rimane 
l'opposizione a trasferire alle 
Region! i fondi da impiega-
re per la casa e le altre o-
pere pubbliclie. Insomma. i 
a residui passivi» sono lo stru-
mento di una politica che 
subordina le finalita dell'edi-
lizia sociale alle condizioni 
poste dal padronato nei set-
tore. 

Fra Taltro. 1 ritardi di spe
sa diminuiscono l'efficacia 
dei programmi a causa dello 
aumento fortissimo dei prez-
zi. Con 1 medesimi stanzia-
menti si fanno meno case, 
scuole, ospedali del previsto. 

II ministero dell'Industria, 
pur amministrando limitati 
stanziamenti, ha residui ele-
vati. E su 177 miliardi di li
re ben 140 non sono stati 
nemmeno impegnati secondo 
le diverse legg! di destina-
zione. Molti di questi fondi 
sono attesi invano da migliaia 
di piccole imprese. 

Neirimpostare il bilancio 
1974 il ministro del Tesoro 
ed 1 suo! colleghi hanno mes-
so su carta alcune cifre che 
vengono presentate come «li
miti invalicabili della spesa 
pubblica». La divergenza fra 
le iscrizioni a bilancio — pe-
raltro obbligatorie, quando 
conseguano da impegni presi 
dal governo o approvati dal 

parlamento — ed effettiva spe
sa crea perd una situazione 

confusa nella quale non si com-
prende quale sara I'atteggia-
mento concreto del governo. 
II concetto di limite invalica-
bile implica che i ritardi 
nell'applicazione della legge 
per la casa, del resto insuf-
flcientemente finanziata an
che a causa dell'aumento dei 
prezzi. non saranno recupe-
rati? Lo stesso interrogativo 
vale per altre opere pubbli
che decise in altri anni ma 
da finanziare da qui al 1974. 

D'altra parte ci rendiamo 
conto che I'arbitrio nella 
scelta e cosl ampio che sol
tanto una pressante lotta dei 
lavoratori pud costringere il 
governo ad eseguire la spe
sa sociale nella misura piu 
corrlspondente alle possibili
ty ed ai blsogni. I] cnterio 
del a limite invalicabile» e 
soU> negativo, non consente 
di disegnare una politica. poi-
che ben altri dovrebbero es
sere i riferi menti costanti 
della spesa pubblica: 1'impie-
go rapldo ed efflcace dei mez-
zi a disposizlone, l'aumento 
della produzione e quindi del
le risorse spendibill anche per 
II bilancio dello Stato. 

Proprio in questi gloml la 
stampa padronale sta pubbli-
cando delle « Ipotesl » di au
mento del prellevo flscale. 
Fra queste, l'aumento della 
imposta sul valore agglunto 
(IVA) sui prodottl meno po-
polarl (aliquote 1218%), an-

t'cipi di riscossione di Rlc-
chezza Mobile e liquidazione 
forfettaria delle pendenze fi
scal! in contestazione (condo-
no). A parte il merito di cia-
scuna di queste proposte la 
unica cosa che manca nelle 
«ipotesi » e quella di crea re 
le condizioni per arrivare a 
riscuotere le Imposte gia pre-
viste a carico dei reali per-
cettori di rendite e di altre 
remunerazloni II modo di ar
rivare! e naturalmente quel
lo di sgombrare il campo dal-
l'enorme schiera dl piccoll 
contrlbuenti (sanatoria delle 
partite in contestazione fino-
a 6 milioni di lire) per con 
centrare l'accertamento sul
la schiera piu limitata degli 
effettivi evasori fiscal!. Questa 
scelta potrebbe portare ad u-
na modifica permanente nel-
l'amministrazione finanziaria 
mettendo le basi anche per 
le future entrate tributarie 
di Comuni, Regioni, Stato. 
Solo prelevando sulle rendi 
te, infatti. il bilancio dello 
Stato pud esercitare una fun 
zione di effettiva mobilita 
zione delle risorse, sia che le 
indirizzi a! consumi soeiali 
sia che le destini ad invest
ment!. Ma anche rispetto a 
gli evasori fiscal! il governo 
sembra essersi proposto un 
«limite invalicabile» che si 
fermerebbe sulla soglia di 
casa dei redditieri. Se cosl e 
la manovra della spesa pub
blica difficilmente potra con-
tribuire al miglioramento del
la situazione economica. 

Un'intervista del ministro dei Trasporti 

Preti vuole aumentare 
le tariffe ferroviarie 

II neo-ministro socialdemo-
cratico dei Trasporti, Preti, 
in un'intervista al quotidiano 
milanese II Giorno. ha prean-
nunciaio. in buona sostan-
za. la sua intenzione di pro-
porre — non immediatamen-
te, ma «quando la lotta al-
I'in/lazione avra avuto suc
cessor — un aumento delle 
attuali tariffe /erroviarie ita-
liane, a suo avviso « assurde ». 

Vale la pena segnalare con 
quale argomento egli motiva 
questo giudizio e sostiene 
Vesigenza della revisione: le 
nostre tariffe ferroviarie — 
dice — sono basse rispet
to a quelle in vigore negli 
altri Paesi europei. Basta 
una conslatazione del genere 
per una richiesta d'aumento? 
E' proprio uno * scandalo» 
se in Italia i viaggi in treno 
costano meno che altrove? 
Non pare, anche tenendo pre
sente il fatto che sarebbe 
sempre buona regola, allor-
chi si tstitulscono confronti 
(soprattutto per quanto ri
guarda il costo dei sermzi 
pubblici), non tarsi prendere 
la mano da una visione setto-

riale e considerare, invece, 
quale sia il reddtto medio 
degli utenli nelle speciflche 
situazioni 

Del resto, e sempre a pro
posito di m basse tariffe», 
VItalia & anche il Paese eu-
ropeo nei quale i riccht pa-
gano di meno in rapporto al
le loro rendite ed ai loro 
profitti effettivi: ma proprio 
l'on. Preti — come rtcorda 
egli stesso, e non senza un 
qualche rimpianto. a II Gior
no — e stato per lunghi anni 
ministro delle Ftname; pe
rd non & «riuscito» a rea* 
lizzare una riforma tributaria 
indsiva e giusta. Vesperien-
za passata potrebbe dunque 
indurlo, almeno. ad una'pru-
denza maggiore. 

Preti, invece, insediatosi 
nei nuovo dicastero, sembra 
animato da «fiere» inten-
zioni: evidentemente. pensa 
che sia piu facile, per esem
pio. far paoare di piu un bi-
glietto delle ferrovie ad un 
* pendolare » che « concorda-
re» un contenzioso fiscaie 
equo con un grosso indu-
striate. 

TRE PROWEDIMENTI APPROVATI DAllA GIUNTA 

Leggi regionali emiliane 
per i trasporti pubblici 

BOLOGNA. 18 
La Giunta dell'Emllia Ra 

magna ha approvato un com-
plesso di tre progeltl di leg
ge regionali. riguardanti i 
trasporti pubblici per viag-
giatori: «Con le proposte ap
proval dalla Giunta — In-
forma un comunlcato — si 
comple un salto sia qualita
tive che quantitativo nell'in-
tervento della Regione In que
sto settore. Sul piano della 
quantita, bastt dire che gli 
stanziamenti prevlstl nei bi
lancio di previsione per un 
importo di 2.150 milioni, so
no stat! elevati a 4.750 mi
lioni. Si tratta di uno sfor-
zo notevolissimo che Indica 
la senslbilita con la quale 
viene non solo segulta, ma 
soprattutto awiata una po
litica di riforma e potenzia-
mento del trasporto pubbli-
oo ». 

I tre progett! dl legge co-
stltuiscono al tempo stesso 
una risposta concreta all'at 
teggiamento assunto da alcu
ne imprese private concessio-
narie di autoservizi, che a-
vrebbe potuto aprire la via 
«a gravi squilibri neH'attua-
zione dei programmi regiona 
li ed al fermo di una parte 
considerevole dei pubblici ser-
vizi in questione». 

II primo progetto di leg
ge ha lo scopo di promuo-
vere, sostenere e aocelerare 
II prooesso dl pubbllcizzazione. 
attraverso la assegnazione dl 
contributl In conto capitate 
a Comuni, Province e loro 
consorzl, per le spese dl ac-
quisizlone alia gestione pub
blica di servlzi gestiti da pri-
vatl, e di concorrere, sem
pre tramite contributl In con
to capitate, alle spese di am-
modermiaento • potenzia-

mento del servizl gia pubbli-
cizzatl. 

Il secondo progetto preve-
de la concessione per J'anno 
1973 di contributl agli enti e 
alle Imprese che esercitano 
servlzi dl trasporto di con 
cessione regionale, rlcalcando 
gli scheml della legge regio
nale per il 1972. allargando 
la sua sfera ai servizl filo-
viari extraurbani e privil* 
glando nei contributl le axlen 
de pubbliche, quelle a preva 
lente parteclpmzkme pubblica. 
le Imprese cooperative e le 
plccole imprese famlllarl. 

II ' terso progetto, infine, 
tende a sanare una situazio
ne che ha visto col passag-
6 o de! poter) dalk> Stato al-

Regioni cessare le aowen-
zionl di eaercizlo ad un grup-
po di aziende eseroentl ser-
vizi sostitutlvl di ferrovla e 
tramvla. 

no nella sezione del partito 
venne Giovanni Berlinguer, 
a tutte le finestre e'era la ban-
dlera rossa. Una declslone 
spontanea, lmprovvlsa, presa 
anche da chi non e del PCI». 
II PCI prende 5 mila votl a 
Nuova Ostia e nella sezione 
del Partito hanno raccolto gia 
quello che stabiliva l'obietti-
vo della sottoscrizlone per 
VUmta, cioe ben 350 mila li
re: ora puntano a 500 mila 
lire per dare una qualche au-
tonomia finanziaria alia se
zione. 

Questo Festival cosl duro, 
cosl povero e serlo, con il 
suo unico piccolo banco do
ve si vendono panini e inve
ce tante frasl politiche, tan-
ti «centri» di mobilltazlone 
politica e tanti dibattiti sui 
problemi concreti, questo 
Festival lo hanno costruito 
quasi per lntero quelli di 
Nuova Ostia. Lo spettacolo 
piu atteso e quello del « com-
plesso sardo»: sono dei sar
di immigrati che per lo piu 
fanno gli edili, tutti compa-
gni, circa 500 fra 1 quali al-
cunl, i piu bravi, cantano le 
vecchle canzonl del pastori. 

< Avere fatto il Festival in 
questa Pinetlna ha gia di per 
se un valore politico. Me lo 
splega ' 11 compagno Bellini. 
Anche qui la speculazione 
avanza con le ruspe che stan
no tutto Intorno, ferme ma 
minacclose. Qui cl sono gia 
le fognature pronte e presto 
0 tardl si aspetta la demoli-
zione dl quest'ultlmo strac-
cio verde (gia tre incendi. 
palesemente dolosi) per fare 
spazio alia zona residenziale 
di lusso. -

L'<( essere sociale» appare 
nei complesso ancora disgre 
gato, e il momento della « co 
scienza» fa - fatica a venire 
fuori. Dicono tutti con fran 
chezza che 11 lavoro politico 
e insufficiente mentre le po 
tenzialita sono grandi. E lo 
dimostra questo Festival, la 
ostinata volonta che lo ha re-
so possibile, l'inattesa mobill
tazlone generate che ha sa-
puto creare. Una difficolta e 
proprio quella di saldare la 
nuova comunita di sottopro 
letari romani di Nuova Ostia 
(sono arrivati qui appena nei 
1970) con la vecchia Ostia, una 
Ostia rossa dove il PCI e il 
primo partito (compresi I vo-
t! di Nuova Ostia, natural
mente) con mille voti di dl-
stacco dalla DC. II gioco del
la DC romana e stato e re-
sta, con precise determina-
zlone, quello di isolare la Nuo 
va Ostia, di chiuderla In una 
sorta di «harlem» In minia 
tura dove a e meglio non pas 
sare di sera». E si sa quan 
to sia dura a vincere una 
spaccatura del genere In una 
comunita. 

La Ostia vecchia, quella di 
sempre, ha una sua storia piu 
ricca, piu organica. cementata 
da lotte antiche. Nata in guer 
ra e nei dopoguerra quando 
da splaggla aselvaggia» per 
1 gerarchi fascist! divento la 
meta degli sfollati poveri pen 
dolarl, Ostia ebbe subito una 
fisionomia rossa. Di quella 
Ostia mi parla un compagno 
che e un vecchlo mllitante. 
Raoul Falcioni, oggi conslglie 
re di circoscrlzione e al tern 
po di Roma «citta aperta». 
gappista insieme a Salinari, 
Bentivegna, Balzamo, Cala-
mandrei. i Savioli, Ferri e tan 
ti altri. Arrivd a Ostia dal 
l'Esquilino (una migrazione 
che si ripete, come abbiamo 
visto) nei 1949 Racconta degli 
scioperi a rovescia del 1950 
quando gli edili costruivano 
abusivamente e in anticipo 
le mura del progetto a Ina-
case» e ogni giorno erano 
scontri con la polizia e arre-
stl. 

Dopo il «boom» 
Nei 1953 Ostia aveva 14 ml 

la abitanti, ma era ancora so! 
tanto la vecchia splaggia « sel 
vaggias che piaceva a Mus 
solini. Lotte e occupazion! a 
non finire per ottenere un 
Ospedaie e ancora oggi ' lo 
aspettano (un pannello del 
Festival splega che ci vuole 
un'ora per farsi ricoverare in 
quelli di Roma, quando va 
bene e non e'e qualche « rien-
tro* festalokt) Eppure oggi 
questa citta che continua a 
non avere ne ospedali ne 
scuole e ha I servizl dl un 
villaggio. conta ben 120 mi
la abitanti: frutto del boom 
speculativo fra il '55 e il '65 
le cui ultime gesta si sono re 
gistrate nei 1970 con la ven 
dita aH'asta, sotto banco, de) 
residui terreni verdi comuna 
1! a privati del tipo di Ar
mellinl. Falcioni ricorda la fa
tica di creare un partito or 
ganizzato In quel caos e la 
prima grande festa deW'Unita 
a Caste!fusano. con Mario All-
cata, ne! 1962 

Quella Ostia oggi ha un suo 
nerbo politico robusto; la 
Nuova Ostia lo sta costruen 
do. n Festival di questo ago
sto si e collocato sul crlna 
le dl queste due realta. nei 
lo sforzo d! fonderle. Forse 
proprio per questo appare un 
Festival, nella sua ostentata 
sempliclta. fra I p!u politic!. 
tesi, impegnati. II momento 
della coscienza proletaria, col 
lettiva. costruttlva e i] piO fa 
ticoso da conqulstare e le 350 
mlla lire raccolte a Nuova 
Ostia per YVnita, le 400 mlla 
che raccoglle Ostia vecchia so
no ancora una volta una mi
sura da valutare posltlvamen 
te con grande attenzlone per 
caplre quanto lo sforzo abbla 
prodotto fruttl reall. 

Clamorosi sviluppi dell'episodio di Reggio C. 

I supertesti delPaccusa 
demoliscono la montatura 
contro il compagno Rossi 

Come responsabile della «aggressione » hanno «riconoscluto» con 
sicurezza un detenuto napoletano invece delPinfermiere comunista 
Crolla I'accusa: si rende ora necessaria la immediata scarcerazione 

Un compagno umbro 

manda 100 mila lire 

per l'« Unita » 

PERUGIA, 18 
Con un gesto di grandissl-

mo valore politico, un com
pagno peruglno — Vlttorio 
Fontana — ha sottoscritto 
centomlla lire per VUnita II 
compagno Fontana e un an 
ziano mllitante comunista che 
ha faticato una vita in 
tera e oggi si trova 
non soltanto In difficile 
situazione economica, ma an
che rlcoverato presso la Cll 
nlca «Nuova Latina» di Ro
ma, malato. II Comltato re
gionale umbro del Partito gli 
aveva mandate un assegno di 
centomlla lire per aiutarlo 
un po*: il compagno ha ri-
mandato Indletro l'assegno 
chledendo che fosse versato 
aW'Unita. La Uberta dl stam
pa. piu che di articoli di leg
ge. e fatta dl questi concreti 
esempi e siamo gratl al com 
pagno Fontana di avercene 
fornito uno ulterlore, parti-
colarmente signlflcatlvo. 

Manifestazioni 
del PCI 

OGGI 

Siena: Serri; Ospedaletto 
(Padova): Buselto; Fermi-
gnano (Petaro): Cappellonl; 
Acri (Cosenza): Conle; Cor 
lona (Arezzo): Di Paco; Lo-
reto (Pescara): Esposto; 
Netluno (Roma): Pasquali; 
Melfi (Pofenza): Sclavo; 
Catanzaro: Lamanna; So-
Ha (Pesaro): Fabbri; Villa 
Vlcenllna (Udlne): R. Pa 
scolat; Spello (Perugia): 
Grlfone; Sonnino (Latina): 
Mammucari. 

Dal nostro corrispondente 
REGGIO CALABRIA, 18 

La sorprendente e frettolo-
sa valutazione delle prime 
indagini di polizia gludiziaria 
e dei reperti rilasciatl dagli 
Ospedali Riuniti sulla fine 
del misslno Santostefano ha 
accusato oggi un nuovo col-
po, dopo 11 grave «infortu-
nio» della rivelazlone dei 
rapporti tra il caporione Cic-
cio Franco ed il brigadiere di 
PS Arezzo, autore della na 
ta teoria dello «spintonag 
gio» mortale. 

La «ricognizione di perso
na». effettuata nelle carce 
ri giudiziarie di Reggio Ca 
!abria alia presenza del giu 
dice istruttore, degli avvoca 
ti di accusa e dei difensori 
del compagno Antonino Ros 
si, infermiere al Neuropsi 
chiatrico, ha infatti rafforza 
to ulteriormente la posizione 
di assoluta estraneita al fat
to sostenuta dal nostro com 
pagno fin dalle prime battu-
te deirinchiesta. 

Due supertesti dell'accusa 
— tale Pagnotta, e la asigno-
ra vestita di nero», che as-
serivano di aver visto bene 
11 compagno Rossi mentre ag-
grediva a pugni e calci il 
Santostefano — hanno indi-
cato l'a aggressore» in un 
napoletano del quale anche 
le caratteristiche somatiche 
sono assai differenti da quel
le del nostro compagno. Que 
sto napoletano. detenuto da 
tempo nelle carceri di Reg
gio CalabrK era stato mes-
so insieme ad altri due car-
cerat! per effettuare la a ri
cognizione di persona». 

E' crollato cosl 11 tenta-
tivo missino di imbastire 
una sfrenata e vergognosa 
campagna anticomunlsta sul
la morte del Santostefano, 11 
misslno che assieme ad altri 
aveva, fin dall'inizio del co-
mizio del PCI del mese scor
so, provocatoriamente dlstur-
bato lo svolgimento della 
manlfestaztone popolare. 

In pari tempo prende per-
c!6 sempre piu consistenza 
I'ipotesi avanzata dai difen
sori del compagno Rossi se
condo cui la morte del San 
tostefano e stata in realta 
provocata da una emorragia 
cerebrate di orlgine natura-
le. Tale Ipotesi poggla del 
resto — come e noto — sui 
risultati della perizia necro-
scopica del cadavere del mis

slno che non presentava al
cun «segno esterno » tale da 
far concludere «con certez-
za per un urto violento del 
capo contro la sede stra-
dale ». 
* Nei sollecitare gia molti 

giornl fa la scarcerazione del 
compagno Rossi per mancan
za dl indlzi. 1 suol difensori 
avevano tra l'altro chlesto una 
Indaglne suH'anamnesl per
sonate del Santostefano per 
accertare se egli soffrlsse di 
attacchl epitettici. La conclu-
sione del « confronto all'ame-
ricana», cosl clamorosamente 
sfavorevole per I'accusa. po
ne a maggior ragione oggi 
— dopo I sen dubbi sulla va
lidity del rapporto poliziesco 
firmato da un brigadiere il 
quale, subito dopo i fatti. non 
aveva esitato a recarsl nella 
sede del comitato d'azione 
per rendere «preziosa» te-
stimonlanza a Ciccio Fran
co — l'esigenza di restituire 
la liberta al compagno Ros
si lngiustamente detenuto da 
quasi tre settimane. 

Non e insomma piu con-
cepibile trattenere ancora in 
carcere il compagno Rossi 
quando da un canto te pro
ve generiche sono state di-
storte e dall'altro la prova 
specifica, costituita dal rap
porto poliziesco, e seriamen-
te inficiata dal tipo di iega-
mi esistente tra il brigadie
re Arezzo e il Franco Sen
za contare il po' po' di in-
successo per I'accusa del a ri-
conosclmento n del due su-
pertestimoni. E' dunque or-
mal un fatto di giustizia re
stituire al piu presto 11 com
pagno Rossi alia sua famiglia. 
al suo lavoro, al suo impegno 
sindacale e politico. 

Enzo Lacaria 

A fuffe 

le Federazioni 

Tuffe le federazioni sono 
pregate di inviare alia se
zione eentrale di organiz-
zazione entro la giornata di 
LUNED1' 20 agosto i dati 
aggiornati del tesseramen 
to, il numero dei reclutati 
e delle donne. 

Ugo Baduel 

con Unita Vacanze 

PARIGI 
Festival it fHanamti 
Dal 6 al 10 sattembre 1973 
PARTENZA DA MILANO: ORE 23 DEL 6 SETTEMBRE 
ARRIVO A MILANO: ORE 7 del 10 SETTEMBRE 

Viaggio in trano con cuccttta di seconda classe 

VIsita della citta con guida 
e partecipazione al Festival 

Lir« 77.000 

Dal 16 al 23 sfttttmbr* 1973 
Viaggio in a#rao • pullman 
ITINCRARIO: G « i m - Porto Te rm . Alghtro - Ohilarta 
aarvmlni * lgl«si«» - C»gH»ri • Orgosolo 

Visita alia casa di GRAMSCI e incontri con 
lavoratori e rappresentanti sindacali. 

Lire 110.000 

OrisUno 
Olbia - Gmova 

Per informazionl e prenotazioni: 

UNITA VACANZE 
Vial* Fulvio Tasti, 75 . 20162 Milane 
Talefono 64.20.851 inttmo 225 
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L'itinerario dello scrittore siciliano 

I romanzi 
di Pirandello 

Un amalgama culturale, letterario e biografi-
co unico e inscindibile nelle sue component! 

La campagna per la tutela e per lo sviluppo degli scavi archeologici 

Iinmagino una volta Mas
simo Bontempelli che l'ope-
ra narrativa c teatrale di Pi
randello costituisse « una 
vasta mole isolata in mezzo 
a un piano; di iontano la 
vediamo sorgere e diffonde-
re un senso di affascinato 
sgomento >. La figurazione 
suggestiva e problematica 
dell'« isola Pirandello » — 
vale a dire di un amalgama 
culturale, letterario e bio-
grafico unico e inscindibile 
nelle sue componenti che 
trova e alimenta ragioni, 
contraddizioni e « interco-
wiunicazioni* strutturali fra 
uno strato e l'altro di attivi-
ta sempre e soltanto in se 
6tesso — torna nel denso 
saggio introduttivo premes-
so da Giovanni Macchia al
ia recente edizione dei ro
manzi dello scrittore sici
liano. (Tutti i romanzi a.c. 
di Macchia con la collabora-
zione di M. Costanzo, Mila-
no, Mondadori, voll. 2 pp. 
1121-1134, L. 14.000). Edi
zione che si pud ritenere, 
grazie al cospicuo e impec-
cabile impegno filologico 
del Costanzo relativo alio 
note ai testi ed all'apparato 
delle varianti, ormai defini-
tiva e certo tale da incre
m e n t a l per l'avvenire una 
piu sicura ripresa di studi 
pirandelliani che si va con-
figurando, fra l'altro, anche 
con l'inizio della pubblica-
zione dei quaderni del-
re Istituto di studi piran
delliani >, il primo dei quali 
(comprendente scritti di 
Bosco, Pagliaro, Apollonio, 
Sciascia, Barbina, Costanzo, 
Del Ministro ed altri) e gia 
stato pubblicato. 

II tormentato itinerario 
dei romanzi di Pirandello 
— tenendo presente Tavver-
tenza di Macchia, secondo il 
quale e impossibile parlare 
di un Pirandello narratore, 
proprio nella misura in cui 
l'opera sua appare «fatta 
di pieces l'una legata all'al-
tra in vista di un ipotetico 
insieme, e da una continua 
volonta di sperimentare 
forme diverse — inizia, au
spice Capuana, che lo invi
to « a provarsi nell'arte nar
rativa in prosa» nel 1893 
con un romanzo, L'esclusa, 
edito solo di li ad otto anni, 
che, nel delineare la situa-
zione iniziale (la donna in-
giustamente creduta colpe-
vole di adulterio) riprende 
proprio una delle piu com-
plesse novelle di Capuana: 
Ribrezzo, e offrira in segui-
to non pochi spunti a opere 
successive, secondo quel 
complesso procedimento di 
stratificazione e sedimenta-
zione di materiali nell'« iso
la >, di cui si e detto al-
l'inizio. 

Al romanzo Pirandello non 
rinuncera mai, perche, se e 
vero che 1'ultimo, Uno, nes-
suno e centomila, fu pubbli
cato nel '25 (e la stesura 
del libro lo tenne occupato, 
secondo la testimonianza 
del figlio Stefano, per un 
quindicennio), non bisogna 
dimenticare che, quando 
mori, lo scrittore ancora la-
vorava al rifacimento di un 
romanzo del 1911, Suo ma-
rito (al quale aveva muta-
to anche il titolo: Giustino 
Roncella nato Boggiolo). 
Una vocazione al romanzo 
che inizia quindi negli anni 
in cui il naturalismo sici
liano entra vistosamente in 
crisi, come dimostra pro
prio l'attivita deH'amico e 
maestro Luigi Capuana, alle 
cui novelle ed al trattato 
Spiritismo? ('84) certo non 
poco deve, e non solo da un 
punto di vista tematico, co
me da taluni si crede, il gio-
vane Pirandello. 

Crisi del naturalismo co
me segno del tramonto del
lo scientismo positivista, 
cioe di una complessiva e si-
stematica visione del mon-
do: le certezze della « filo-
sofia posiliva > e della ra-
gione scientifica daranno 
vita ormai solo al kitsch 
del ballo * Excelsior », alia 
coreografica celebrazione 
delle «magnifiche sorti e 
progressive » di mezzo seco
lo di storia, quando ormai 
il clima politico e culturale 
era arroventato dalle lotte 
sociali degli ultimi anni del 
secolo, e la restaurazione 
neo-spiritualista e nazionali-
sta era sorta a testimoniare 
con Hnequivocabile «di-
sfatta. dell'Ottocento, l'ini
zio drammatico del secolo 
nuovo. 

I sette romanzi di Piran
dello, se occupano 1'arco di 
una vita, sia con una evi-
dente ambizione di sintesi 
da parte deU'autore (il cro-
giuolo nel quale lo scrittore 
di volta in volta fonde i di-
sparati materiali filosofici, 
biografici e culturali), sia 
con una specifica, ma non 
esclusiva funzione di «zi-
baldone > da utilizzare per 
il teatro (e in second'ordine 
per la novellisticn), costitui-
scono anche un prezioso do-
cumento della storia di un 
intellettuale durante un 
quarantennio di vita cultu
rale nazionale ed e questo 
fl motivo che induce a trac-

ciare un diagramma dell'at-
tivita del romanziere: il na
turalismo ormai incrinato 
deirEscZusa contiene gia i 
germi del grottesco del Tur-
no, elementi che confluiran-
no, a pochi anni di distanza, 
nel novecentesco personag-
gio-« inetto » di Mattia Pa
scal, il morto vivente che si 
aggira per il mondo ostile, 

L col fioco e inutile «lanter-
nino» del proprio criterio 
individuate, pronto a risu-
scitare (come certi perso-
naggi del feuilleton ottocen-
tesco), ma solo per ricerca-
re invano la propria identi
ty perduta. 

Poi, dopo la scoperta del 
personaggio alia riccrca di 
se stesso, «l'amarissimo » e 
« popoloso» romanzo dei 
Vecchi e i giovani formi-
dabile atto di accusa contro 
i modi, i tempi, gli uomini 
del Risorgimento tradito in 
Sicilia e spietata rappre-
sentazione della nuova Ita
lia che, certo non a caso, 
sarebbe dispiaciuta all'apo-
logetica liberale del Croce 
che l'avrebbe giudicato un 
libro ormai surannee (e co
se gia molte volte viste e 
udite, e come logore e stan-
che») . Ma l'immersione 
nella storia e il proposito 
di ricollegarsi al progetto 
incompiuto dei Vinti e ai 
Vicere di De Roberto si sa-
rebbero ben presto rivelati 
inutili: era la strada trac-
ciata da Mattia che, dopo la 
prima guerra mondiale, lo 
scrittore avrebbe ripreso 
per arrivare al Vitangelo 
Moscarda di Uno, nessuno e 
centomila, il quale dalPos-
servazione del proprio naso 
arriva alia lucida e coerente 
scelta della follia come di-
mensione di esistenza alter-
nativa alia vita: 1'ospizio in 
aperta campagna contrappo-
sto alia citta. 

II circolo iniziato con 
VEsclusa, la donna rifiutata 
e respinta dalla ipocrita so
ciety umbertina pud dirsi 
ormai saldato col personag
gio che si autoesclude dalla 
vita, prima a causa di un 
fortuito accidente (Mattia), 
quindi dopo una scelta deli-
berata e cosciente (Moscar
da) e la ricognizione storica 
dei Vecchi e i giovani resta 
solo un ricordo, seguita dal 
rifiuto della realta contem-
poranea (e il cinico atteg-
giamento politico di Piran
dello e una testimonianza 
non priva di significato) e 
dal rifugio nell'irrazionale, 
nel gioco scenico, nella li-
berazione dal profondo del-
l'io di personaggi «in cerca 
d'autore», non alia ricerca 
di certezze, ma perseguitati 
dall'ansia di scomparire, 
paghi della effimera vita 
della parola, dimessa o di-
sperata, tragica o grottesca, 
nel silenzio del palcosceni-
co di una immutabile condi-
zione umana. 

Se la modernita di Piran
dello e quindi affidata alia 
novita dell*invenzione tea
trale ed alia liberazione del 
teatro dagli orpelli dello 
spettacolo ottocentesco, e in 
questa produzione narrativa 
(certamente piu legata a 
modelli chiaramente indivi-
duabili, per lo meno per 
quanto riguarda i romanzi 
fino al Mattia Pascal) che 
bisogna ricercare le origini 
di tante situazioni di teatro 
realizzate secondo I'impassi-
bile ottica e il gelido, mec-
canico impegno programma-
tico che si legge a conclu-
sione di Serafino Gubbio 
operatore (la vita del quale 
e stata < divorata > dalla 
macchina da presa — una 
vita «quale poteva essere 
in un tempo come questo, 
tempo di macchine; produ
zione stupida da un canto, 
pazza dall'altro, per forza, 
e quella piu e questa un po' 
meno bollate da un marchio 
di volgarita » — ) : « Ora ba-
sta. Voglio restare cosi. II 
tempo e questo; la vita e 
questa; e nel senso che do 
alia mia professione, voglio 
seguitare cosi, solo, mulo e 
impossibile, a fare l'opera-
tore. La scena e pronta? At-
tenti, si gira...». 

Enrico Ghidetti 

E' morto 
il poeta 
Conrad 
Aiken 

SAVANNAH, 18 
II poeta Conrad Aiken e de 

ceduto ieri per un attacco car-
diaco all'eta di 84 anni. Fu 
amlco di Eliot e Ezra Pound 
e nel 1930 vinse il premio 
Pulitzer per I suol « Selected 
poems j). Ha pubblicato anche 
un'autoblografia e divers! vo-
luml di saggl e raccontl. 

Accanto alle festimonianze dell'eta romana, si vuole riportare alia luce anche la citta di 

Annibale - Necessari costosi e complessi lavori - Il significato dell'adesione italia-

na - La villeggiatura tra i ruderi del passato - I tesori d'arte di Utica e di El Djem 

Dal nosiro inviato 
TUNISI. agosto 

« Cartagine, distrutta da Ro
ma, ritoniera alia luce con 
I'aiuto di Roma». Cosi, con 
una scontata frase retorica, si 
c voluta sintetizzare la notizia 
della decisione italiana — co-
municata ufficialmente al go-
verno tunisino ai primi del 
mese scorso — di partecipare 
alia campagna internazionale 
per la salvaguardia e lo svi
luppo degli scavi archeologici 
della storica citta fenicia. 

In realta, la notizia acquista 
un sapore tra I'ironico e 
I'amaro: il patrimonio artisti-
co ed archeologico del nostro 
Paese sta andando progressi-
vamente in sfacelo, stritolato 
fra gli intrighi della specula-
zione e I'incapacita dei pub-
blici poteri di far fronte ai 
low compiti di salvaguardia 
e di tutela; ed e proprio di 
questi giorni — tanto per re
store in tenia di cartaginesi 
— la notizia che Vamministra-
zione provinciate di Napoli e 
le due amministrazioni comu-
nali dell'isola di Capri hanno 
rnesso in atto la incredibile 
ed inqualificabile decisione di 
distruggere la celebre escala 
fenicia », che da secoli — anzi 
da millenni — saliva dalla 
marina fino ad Anacapri, e di 
sostituirla con una anonima 
scalinata di cemento. 

Alia luce di episodi come 
questo. la partecipazione ita
liana alia campagna per Car
tagine (e ad altre initiative 
consimili) potrebbe anche ap-
parire una fuga in avanti, o 
la ricerca di un comodo alibi 
che faccia passare in secondo 
piano quanto sta accadendo 
in casa nostra; ed e questa, 
ovviamente, una considerazio-
ne di carattere generate, che 
nulla vuole togliere alia se-
rieta e all'impegno professio
nal del personate del CNR 
assegnato all'* operazione Car
tagine ». 

Un incontro 
costruttivo 

Nel caso specifico e'e poi 
anche un risvolto di carattere 
politico. L'adesione italiana 
alia campagna per Cartagine, 
decisa ed annunciata in que
sto particolare momento, si 
colloca infatti nel quadro di 
quella tendenza al migliora-
mento ed al rafforzamento dei 
rapporti fra Italia e Tunisia 
che dovra culminare, fra qual-
che settimana, nella visita a 
Roma del presidente tunisino 
Habib Burghiba, gia prevista 
per il 12 giugno scorso e rin-
viata a causa della crisi di 
governo. Su questo sono stati 
espliciti — nella breve ceri-
monia svoltasi ai primi di Iu-
glio sulla collina di Cartagine, 
fra le rovine dell'epoca ro
mana gia portate alia luce — 
sia Vambasciatore d'Italia Sa-
ra'ceno, sia il ministro della 
Cultura tunisino Klibi: en-
trambi hanno tenuto a ricor-
dare, nei loro discorsi, le tra-
vagliale vicende plurisecolari 
dei rapporti fra Roma e Car
tagine, per fame scaturire co
me insegnamento il richiamo 
alia cooperazione e ad un in
contro sempre piu costruttivo 
fra le c'wilta delle due n-onde 
del Mediterraneo. 

Ma lasciamo ora da parte 
la politico estera, e torniamo 
sulla collina di Cartagine, al 
cospetto di un mare il cui 
azzurro intenso e la cui cri-
slallina limpidezza apparten-
gono ormai, per noi, alia sfera 
dei ricordi. Cartagine e oggi 
una rinomata localita di vil
leggiatura e di soggiorno. una 
sorta di sobborgo di lusso di 
Tunisi. Vi si giungc dalla citta 
con il uecchio «TGM». un 
Uaballante trenino elettrico 
affollato a tutte le ore, o con 
uno degli innumerevoli * baby-
taxi» bianchi e rossi che, pe 
rennemente in circolazione 
nelle vie di Tunisi, si spin-
gono per poche centinaia di 
lire in un raggio di 20 chilo-
metri inlorno alia citta. 

11 volto con cui si presenta 
la Cartagine moderna e quello 
dell'agiatezza, quando non ad-
dirittura dell'opulenza: un sus-
seguirsi di ville bianchissime 
sepolte nel verde rigoglioso 
dei giardini, in gran parte 
cisibilmente riservaie alia 
borghesia commerciale - indu
strial o agl'i alti gradi della 
burocrazia e delVapparalo am-
ministrativo. Ai oiedi dei viali 
e vialetti digradanti verso il 
mare, si snoda la spiaggia, 
costellata di scogli e di ruderi 
romani. Proprio sulla riva del 
mare si trova Vunico elemento 
visibile della antica citta pu-
nica: il bacino del porto, an
cora circondato da opere in 
muratura. gia centra di traf-
fici fra i piu importanti di tut-
to il Mediterraneo ed oggi de-
lizia pressochd esclusiva di 
frotte di piccoli lunisini che 
sguazzano chiassosi nelle sue 
acque. 

Ma per entrare nel clima, 
nello spirito, de\V* altra > Car-

Turisti a Djerba — La valorizzazione del patr imonio archeologico favorisce lo svi luppo dell ' industria turistica tunisina 

tagine, basta percorrere poche 
centinaia di metri e salire 
sulla collina gia citata. Qui 
lo scenario cambia completa-
mente. ed e fra i piu poetici 
e suggestivi del suo genere. 
L'area degli scavi e relativa-
mente limitata, ma questo 
nulla toglie alia loro bellezza. 

Sul dolce pendio delta collina, 
si susseguono a terrazze le 
« piante », per cosi dire, di vil
le e abitazioni. Non restano 
infatti che i basamenti delle 
mura perimetrali e divisorie, 
sufficienti tultavia a disegnare 
con chiarezza la struttura ori-
ginaria. Qua e la un muro 

piu alto, una statua, una sot-
tile colonna dal capitello ric-
camente inlagliato. Al centro, 
un viale lastricato sale pigrti-
mente fino alia terrazza supe-
riore, che e anche la meglio 
conservata. 

II colore della pietra e dei 
muri — di un rosa pallido 

al quale • la v'wida luce del 
sole africano conferisce tona-
litci che danno sull'arancio — 
contribuisce non poco alia sug-
gestivita del luogo. Ai piedi 
della collina, la Cartagine mo
derna lascia intravvedere so-
prattutto il verde dei suoi 
giardini. Sullo sfondo, la su-

perficie scintillante ed appena 
increspata della baia di Tu
nisi, delimitata da una catena 
di alte colline dal profilo 
aguzzo. 

Questa $ la Cartagine ro
mana, edificata dopo la con-
quista e la distruzione della 
citta di Annibale. La citta 

UN RECORD DI AFFLUENZA DEGLI STRANIERI AL MARE E Al MONTI 

Boom del turismo in Jugoslavia 
Tedeschi, austriaci e italiani i piu numerosi — La scalata delle cifre degli introiti valu-
tari in vent'anni — Come si sono rivitalizzati piccoli centri — Nuovi alberghi, villaggi e 
campeggi — Convegni di studio sulle esigenze degli ospiti «dalle tasche poco profonde» 

SPALATO — U cattedral* Ml palwxo dl Diocletian* 

BELGRADO, 18 
Quest'anno in Jugoslavia 

il turismo, quando saranno ti-
rate le somme finali, potra 
stabilire un nuovo record. 
Qualcuno ha detto che mai 
nella storia di questo paese si 
sono visti tanti stranieri, che 
dilagano su tutte le spiagge 
della costa orientale dell'Adria-
tico, nei centri di villeggiatu
ra alpini e nelle stazioni ter-
mali. 

Attraverso Piume, passaggio 
obbligato per la Dalmazia, 
transitano oltre 120 mila auto-
mobil: al giomo. Le targhe 
tedesche. austriache e itahane 
sono le piu frequenti. Nel 
primo semestre di quest'an
no le giornate-presenza regi-
strate in Dalmazn sono 
state tre milioni e 684 mild 
con un aumento del 36 per 
cento rtspetto alio stesso pe-
riodo dcH'anno scorso. In Iu-
glio e nella prima meta di 
agosto, poi, si sono avuti at 
tri due milioni e oltre di pre
sence, con un aumento di stra
nieri del 51 per cento rlspet 
to al 1972. Alia vigilia di Fer-
ragosto, soltanto sul tratto 
della costa croata e'erano ot-
tocentomila villeggianti dei 
quali 350 mila d'oltre confine: 
tedeschi al primo posto, au
striaci al secondo, italiani al 
terzo (ma gli italiani vengono 
subito dopo i tedeschi per cn-
tita di valuta lasciata in Ju
goslavia). 

L'attrazione 
delle isole 

Alle cif re della Dalmazia 
dovrebbero essere aggiunte, 
per restare al mare, quelle 
del litorale sloveno, dell'Istria, 
del Quarnaro, e del litorale 
montenegrino. La riviera istro-
quarnerina. che realizza da 
sola il 40 per cento del movi-
mento turistico jugoslavo, ha 
registrato nei primi mesi di 
quest'anno circa 5 milioni di 
pernottamenti: un salto del 
38 per cento rlspetto al corri-
spondente periodo deU'anno 
passato. Tale percentuale sale 
poi al 58 per cento prendendo 
in considerazione soltanto 
gli atranleri. Nel nord Adria-

tico prevalgono gli Italian!. 
Gli italiani prediligono le 

localita balneari dell'Istria e 
del Quarnaro, ma anche la 
Dalmazia. A differenza dei 
turisti di altri paesi, varmo 
in ferie quasi tutti in luglio 
e agosto ed e in questo ar-
co di tempo che il turismo 

jugoslavo fa i piu grossi affari; 
gli italiani sanno spendere, 
dicono gli albergatori, anche 
se sono gli ospiti piu esigenti. 
Nel 1966 le presenze italiane 
furono un milione e 140 mila, 
l'anno scorso 2 milioni e 638 
mila, quest'anno — fino alia 
fine di luglio — hanno rag-
giunto gia i due milioni e 
mezzo Gli introiti valutari so
no piu consistenti: dai 19 mi
lioni e 579 mila dollari di set
te anni addietro si e passati 
a quasi 73 milioni nel 1972. ci-
fra che e stata realizzata gia 
quest'anno in sette mesi. 

Uno studio sul mercato turi
stico italiano condotto dall'as-
sociazione turistica della Ju
goslavs rileva che ci sono am
ple possibilita di incrementa-
re uHeriormente l'afflusso del-
montenegrino. La riviera istro-
Ie correnti turistiche italiane 
in Jugoslavia, specie nel
le regioni della Dalmazia cen-
trale e dell'alto Adriatico. In 
merito si addita la necessita 
di organizzare quanto prima 
due linee aeree. una da Roma 
per Piume (aeroporto di Ve-
glia) e Pola, e l'altra da Mi-
lano per uno degli scali della 
Dalmazia. 

II a boom» turistico jugo
slavo risulta quindi in piena 
espansione. La Jugoslavia si 
e aperta al turismo. pratlca-
mente appena nel 1954. La 
scalata delle cifre — relati
ve alle presenze degli ospiti 
ti e agli introiti valutari — 
non ha conosciuto soste. con 
scatti che vanno dal 10 
al 15 per cento fino al 1964 e 
dal 15 al 25 per cento negli 
ultimi died anni. Nella sta-
gione 1972 le cas&e dello stato 
hanno assorbito 461 milioni 
di dollari superando la Grecia 
e avvlcinandosi all'Italia che 
.precede la Jugoslavia di otto 
posizionl. II 1973 dovrebbe 
concludersl, per il turismo ju
goslavo, con un Introito di 
600-700 milioni dl dollari. 

Anoora dlecl anni fa, la fa

scia costiera jugoslava era 
una regione sottosviluppata. 
Le isole si erano spopolate. 
Interi abitati erano rimasti 
deserti. Oggi appaiono trasfor-
mati in cittadine-alberghi, co
me Santo Stefano sulla co
sta montenegrina: una citta 
morta ricostruita nel 1960 e 
trasformata in un complesso 
di ottanta alberghi. II turi
smo ha ridato vita a centinaia 
di piccole citta e villaggi che 
sembravano destinati all'oblio 
e alia sparizione. 

/ centri 
di riposo 

In Serbia, tra luglio e ago
sto, vi e stata una serie di 
convegni dedicati alio svilup
po del turismo a per le tasche 
poco profonde». Ce anche un 
programma di costruzione di 
centri di riposo per operai e 
giovani con un totale di tre-
mila posti-letto ed a prezzi 
del 30-50 per cento inferiori 
a quelli correnti. 

Dall'Est, dopo I polacchl, 
cecoslovacchi e ungheresi, in 
Jugoslavia cominciano ad af-
fluire in sempre magglor nu-
mero i turisti sovietici. L'a-
genzia « Kompas » di Lubiana 
ha firmato con i'lnturist di 
Mosca un accordo per il bien-
nio 1974-75 che prevede un 
afflusso di turisti sovietici per 
una cifra di affari di 180 mila 
e 210 mila dollari. 

Gli americani, aU'ultimo po
sto fino al l'anno scorso, que
st'anno occupano gia la set-
tima posizione in classifica. A 
causa del « boom » sono le ca
pacity ricetlive, attualmente, 
ad essere insufficient!; nono-
stante sorgano di anno in an
no nuovi alberghi. villaggi tu-
ristici e campeggi, ci si tro
va sempre impreparatt a con-
tenere 1'ondata. L'intemo del 
paese e ancora da scoprire. 
La Bosnia-Erzegovina. per 
esempio. e stata «scoperta» 
dagli stranieri quest'anno. Lo 
lncremento, rlspetto al 1972, 
e del 63 per cento. Negli anni 
scorsl i gruppi piu consisten
ti erano dl Italiani; ora sono 
gli olandesl a correre alia 
conqulst* del mlnaretl. 

punica i invece sotto i noatri 
piedi, alcuni metri piu in bas
so dei viali, delle terrazze e 
delle mura che abbiamo ap
pena descritto; e scopo delta 
campagna internazionale lan-
ciata dal governo tunisino e 
dall'UNESCO e proprio quello 
di riportarla alia luce, di dar-
le, accanto alia citta romana, 
il posto cui la storia — e 
la leggenda — le danno diritto. 

Si tratta, evidentemente, di 
un'opera che supera, alio sta
to delle cose, le possibilita tec-
niche e finanziarie del governo 
di Tunisi, e richiede dunque 
il concorso di altri paesi e 
di organizzazioni internazio-
nali. 

Le terme 
di Antonino 

Gli stessi scavi della citta 
romana, del resto, sono an
cora assai parziali e richie-
dono lavori di sistemazione, 
di restauro, di consolidamen-
to. Piii che sulla collina, cio 
appare evidente nelle Terme 
di Antonino, portate alia luce 
a pochi metri dal mare. Si 
tratta, questa volta, di un 
complesso imponente: iniziata 
da Adriano, dopo Vincendio 
che devasto Cartagine nel se
condo secolo d. C, la loro co
struzione e stata completata 
sotto Antonino e Lucio Vero. 

II complesso si estendeva per 
oltre 200 metri, lungo un asse 
perpendicolare alia tinea delta 
spiaggia; esso comprendeva 
due disinti settori, destinati 
Vuno agli uomini e l'altro alle 
donne; una piscina con ac-
qua fredda; bagni caldi; un 
salone centrale a volta, il cui 
soffitto era sostenuto da do-
dici colonne corinzie di granito 
grigio. Per dare un'idea del-
Vimponenza di queste terme, 
basta vedere Vunico capitello 
oggi esistente, che misura 1 
metro e 80 di altezza e pesa 
4 tonnellate. Anche qui il la-
voro da' fare e enorme: in 
questo periodo, tutto il settore 
centrale delle terme k chiuso 
al pubblico per il pericolo di 
crolli e dissesti, e sono neces-
sarie opere di consolidamento 
e di salvaguardia. 

Certo, Cartagine non & Vuni
co monumento slorico della 
Tunisia, ricca di ricordi del
l'epoca romana e pre-romana. 
Basta pensare ad Vtica, il 
piu antico porto fenicio, di 
quattro secoli anteriore alia 
stessa Cartagine: fu costruito 
infatti nel XII secolo avanti 
Crista, piu o meno all'epoca 
della guerra di Troia. Di Vti
ca, oggi lontana dal mare, 
e visibile il nucteo centrale, 
con alcune piscine a mosaico 
perfettamente conservate e 
con un tempio che si erge 
solitario, al centro di una 
campagna sonnolenta e asso-
lata. O basta pensare, an
cora, al favoloso Colosseo di 
El Djem, 200 km. a sud di 
Tunisi: lungo 148 metri e alto 
36, non ha oggi inlorno a si 
altro che il deserto, e balza 
improvivso agli occhi del viag-
giatore come un fantastico 
miraggio. 

Ma fra tutti questi tesori 
archeologici, il governo tuni
sino ha voluto mettere Vaccen-
to proprio su Cartagine, ed 
il motivo e facile a com-
prendere. Come abbiamo detto 
al principio, non si tratta sol
tanto di riportare alia luce 
delle vestigia che apparten-
gono alia storia della civilta. 
senza aggettivi, ma anche di 
fare della antica Cartagine 
un simbolo, o se vogliamo 
un pegno, che abbia un va-
lore attuale. • 

II ministro della Cultura tu
nisino ha sottolineato, nel suo 
discorso sulla collina di Car
tagine, che i rapporti della 
citta punica con Roma non 
sono stati soltanto rapporti di 
guerra e di distruzione ma 
anche, per lunghi secoli, rap
porti di amicizia e di coope
razione economica e cultura
le. Ebbene, £ proprio guar-
dando a questi secolari rap
porti che le autorita di Tu
nisi si sono impegnate nella 
campagna pro-Cartagine ed 
hanno salutato con soddisfa-
zione l'adesione italiana: per
che il ricordo del passato aiu-
ti, oggi, i popoli mediterranei 
ad imboccare, definitivamen-
te, la via della pace e della 
cooperazione. 

Giancarlo Unnutti 

NELLA FOTO in alto, accan
to al titolo: i restl dalla basi
lica dl S. Cipriano a 
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SETTIMANA SINDACALE 

Riaprono le fpJbbriche 
II Ferragosto 6 stato or

mai archiviato. Da domain 
le fabbriche piu grosse co-
minceranno a rlaprire. E mi-
lioni di lavoratori ripren-
deranno contatto con i pro-
blemi vecchi o nuovi, den-
tro e fuori la fabbrica. II 
dopo-ferie si presenta quan
ta mai difficile. La batta-
glia contro il caro vita e in 
pieno svolgimento. Senza al-
cun dubbio aumentera di 
tono. Alcuni risultati sono 
stati ottenuti grazie anche 
alia vasta mobilitazione die 
attorno a questi problemi 
hanno dato vita organizza-
zioni sindacali, cooperative, 
associazioni del ceto medio, 
Regioni, Enti locali. Tutta-
via si e ben lontani dall'aver 
vinto la battaglia. La situa-
ziono economica resta gra
ve, non lo abbiamo mai na-
scosto. Lo misuro congiun-
turali del governo e certa 
aziono di risanamento finan-
ziario, pur avendo elementi 
positivi, da sole non basta-
no a modificare la situa-
zione. C'e bisogno dcH'altro 
e subito. 

E' questione di scelte di 
rinnovamento, di riforme. 
Ed 6 su queste scelte die il 
movimento operaio dovra 
mobilitarsi ulteriormente, 
rafforzando quel tessuto de-
mocratico che nel momento 
presente sta dando grande 
prova di forza e di respon
sabilita. 

Le controparti non hanno 
assolutamente smobilitato. 
Possono aver cambiato nella 
forma, ma la sostanza e 
quella di sempre. Per loro 
l'importante e non attacca-
re privilegi, parassitismi, 
rendita, profitti. II che e 
impossible: avanti si va so
lo con una azione riforma-
trice, capace di esaltare tut-
te le risorse e le capacita 
produttive del paese. II go
verno o almeno una sua 
parte, non sembra essere 
animato da questa volonta. 

Certi appelli di Ferrago
sto, cost come sono stati 
da noi definiti, non ci sono 
piaciuti. Come al solito so
no a senso unico, sono rivol-
ti soltanto ai lavoratori, 
quasi che essi fossero i re-
sponsabili della crisi econo
mica attuale. Speculatori, e-
vasori fiscali, esportatori di 
capitali, redditieri non sono 

LA MALFA - Non ci 
sono soldi per le ri
forme 

nemmeno nominati. Si trat-
ta di una dimenticanza gra
ve, come appare grave il ten-
tativo di rimandare a un 
« dopo » non precisato quel
la azione di rinnovamento 
che invece e urgente. La 
Malfa ha gia avvertito che 
« l'espansione della spesa 
corrente, cosl come si pro-
fila per il 1973 e per il 1974, 
spazzera via molti program-
mi di investimento e di ri-
forma ». E' una affermazio-
ne che preoccupa perche 
prospetta una soluzione inac-
cettabile. Se i mezzi sono 
quelli che sono (eppure po-
trebbero essere aumentati 
soltanto facendo pagare le 
tasse ai grandi evasori) non 
se ne esce dicendo « no » al-
le riforme. 

Le riforme sono necessa-
rie, sono elemento fonda-
mentale di un tipo nuovo 
di sviluppo economico. Piu 
corretto sarebbe stato impe-
gnarsi nel verificare quali 
spese, quali sprechi, quali 
settori parassitari dovranno 
essere colpiti; quali impe-
gni produttivi e quali spe-

VIGNOLA — Impegni 
precisi e subito per il 
Mezzogiorno 

se sociali dovranno essere 
mantenuti e anzi incremen-
tati. 

«A settembre elaborere-
mo con il governo un piano 
per lo sviluppo dcU'occupa-
zione nel Mezzogiorno che 
costituisce la chiave di vol-
ta della nuova proposta po-
litica del movimento sinda-
cale>: lo ha detto con mol-
ta chiarezza proprio nei 
giorni scorsi il compagno 
Vignola, segretario della 
CGIL. II sindacato non si 
accontentera di impegni va-
ghi, ma di scadenze preci
se o a breve termine. Que-
sto Ton. La Malfa deve met-
terselo bene in testa. Sul 
tappeto esistono per il Mez
zogiorno 21 progetti specia-
li, gia approvati dal CIPE, 
per un totale di 3600 miliar-
di. La somma e enorme, re-
perirla non 6 certamente 
facile. Ma intanto — dice 
giustamente il sindacalo — 
si fissino delle priorita. Nes-
suno vuole tutto e subito, 
nemmeno nel Mezzogiorno, 
dove purtroppo le parole 
sono sempre state tante, ma 
poche le realizzazioni. 

Prima cosa da fare: por-
tare l'acqua in Puglia, Ba-
silicata e Molise. Con l'ac
qua si trasformerebbero qua
si di colpo qualcosa come 
600 mila ettari di terra, og-
gi inutilizzati, in colture in
tensive, ecc. Una priorita, 
questa, essenziale sia per 
il Sud che per l'intera col-
lettivita nazionale, che con 
tremila miliardi di prodotti 
agricoli importati ogni an
no dall'estero paga duramen-
te lo stato di crisi nella 
quale si trovano le nostre 
campagne. Avrebbero potu-
to essere la nostra fortuna, 
sono invece diventate qua
si una disgrazia. 

Altro che rinviare la poli-
tica di riforme. Ma saranno 
gli stessi lavoratori a farsi 
presto sentire. Dentro e fuo
ri la fabbrica. II carovita, 
l'occupazione insicura, la 
salute minacciata, l'inesi-
stenza di strutture civili 
adeguate ai tempi, si sono 
imposti al centro di una 
nuova vertenza che non si 
esaurisce sul posto di lavo
ro. Ormai investe l'intera 
societa civile. 

Romano Bonifacci 

Alcuni dati chiariscono le vere responsabilita per il carovita 

L'aumento dei costi di distribuzione 
non e causato dai piccoli negozianti 

Nell'ultimo anno i prezzi sono saliti piu aU'ingrosso ch 
stero dell'Industria si preoccupa delle licenzc ai superm 

e al consumo - Sette inotivi di rincaro aU'origine - II mini-
ercati, mentre le misure di riforma rimangono a dormire 

FERROVIERI 

Trattativa globale 
sulle richieste 

poste dai sindacati 
La scgreterm nazionale della Federazione unitana dci 

ferrovieri. SFI-CGIL. SAUFI-CISL e SIUF-UIL. alia vigilia 
dei programmati incontri che a livello tecnico e politico sj 
avranno nei prossimi giorni. puntualizza i contenuti della 
piattaforma rivendicaliva a seguito di alcune dichiara/.ioni 
stampa di fonte governativa tendenti a ridurre la vertenza 
della categoria a una rivendicazione esclusivamente salariale. 

Al riguardo la Federazione ribadisce in una nota unitaria 
che la richiesta 6 di contrattare la globalita della piattaforma 
rivendicativa presentata che si articola. com'e noto. in quat-
tro capitoli: 

— il piano decennale di 4.000 miliardi per l'adeguamento 
dell'azienda ferroviaria alle accresciute esigenze di trafTico, 
con particolare riferimento ai pendolari, al trasporto merci 
e alio sviluppo di infrastrutture del Mezzogiorno. in stretta 
connessione e a supporto dei piani regionali di sviluppo; 

— il risanamento degli ambienti di lavoro a tutela della 
salute dei ferrovieri. congiuntamente a una nuova organiz-
zazione e sicurezza del lavoro. che potra anche garantire 
un migliore servizio all'utenza; 

— l'adeguamento dello Stato giuridico e del Protocollo 
azienda-sindacati sulle liberta alio Statuto dei diritti dei 
lavoratori; 

— il nuovo assetto retribulivo. con estensione dei benefici 
ai pensionati, che tenga conto della specificita del lavoro dei 
ferrovieri. 

In particolare. l'approvazione immediata del piano di inve-
stimcnti per complessivi 4.000 miliardi — gia oggetto di ac-
cordo con i tre precedent! governi e da circa un anno al-
I'esame del CIPE — saldandosj con lo stanziamento di 400 mi
liardi gia approvato dal Parlamento, potra assicurare l'am-
modernamento e potenziamento del trasporto ferroviario pro-
ducendn importanti effetti sul terreno economico e sociale. 

E" chiaro quindi che la vertenza investe l'avvenire de! tra
sporto ferroviario. oltre che le condizioni di lavoro e salariali 
del ferroviere. 

Da questo punto di vista — aggiunge la nota sindacale — 
non e accettabile I'alternativa posta dal ministro del Tesoro. 
secondo il quale l'espansione della spesa corrente per il 
1973 e 1974. determinata dagli accordi per i pubblici dipen-
denti. spazzerebbe via molti programmi di investimenti e di 
riforma. E poiche il governo conferma la validita degli impe
gni assunti dai precedenti governi. esso non pud ignorare quelli 
relativi al piano di investimenti di 4.000 miliardi, cosi come 
non pub ignorare che esiste una piattaforma rivendicativa dei 
ferrovieri in cui vi e anche una richiesta di miglioramento 
economico. 

I dati forniti da I la Cassa confermano un'aperta discriminazione 

LE COOPERATIVE AGRICOLE DEL SUD 
IGN0RATE DALL'INTERVENTO SPECIALE » 

Una vasta base associativa disponibile per l'aumento della produzione secondo le esi-
genze dei consumatori - L'atteggiamento degli organi ministerial! - Incontri con i sindacati 

Un nuovo finanziamento 
per I'intervento a speciale» 
nel Mezzogiorno e all'ordme 
del giorno del governo. Inol-
tre, si parla della necessita 
di « scegliere » fra i program-
mi proposti, quelli a cui da
re la precedenza nel finanzia
mento. In questo quadro de-
vono essere riviste le esigen-
ze complessive dell'agricoltu-
ra — dairirrigazione, che e 
necessario anticipare, alia si-
stemazione dei torrenti e del 
suolo — ma c'e un settore. 
quello delle imprese coopera
tive fra coltivatori associati. 
che presenta aspetti di urgen-
za particolari. 

In 22 anni di attivita la 
Cassa del Mezzogiorno e ln-
tervenuta per soli 473 impian
ti cooperative per la trasfor
mazione dei prodotti e qua
si per niente nelle attivita di 
altrl tlpi di attivita promos-
se da cooperative. Riportia-
mo a fianco i dati pier re-
gione forniti dall'ultima rela-
zlone dl Bilancio. Le cifre va-
riano. a seconda che si rife-
riscano ai progetti approvati 
o eseguiti, ma anche prenden-
do la piu alta si arriva a so
li 119 miliardi dl investimen
ti. una quota minima rispet-
to ainmpegno complessivo 
della Cassa. 11 contributo e 
sostanzioso in percentua-
le — 63 miliardi. il che vuol 
dire oltre 11 50 per cento del-
rinvestimento a carico dello 
Stato — ma I'intervento mi-
sero. Una modesta jndustria 
chimica ha ricevuto piu mez
zi finanziari di tutte le coope
rative dei coltivatori. 

Le cooperative nel Mezzo
giorno ci sono e cresoono con-
tinuamente di numero nono-
stante 11 boicottaggio palese 
di cui le ha fatte oggetto la 
politica « meridionalistica » 
del governo. Almeno 3.500 coo
perative (se gli attribuiamo 
100 soci ciascuna teccherebbe-
ro 350 mila soci) iscritte al
io schedario tenuto dal mi-
nistero del Lavoro ed altre 
ancora che non vi sono iscrit
te. Molte sono nate dalla ri
forma agraria attraverso gli 
enti di sviluppo (si deve a 
questo 1'alto numero di im
pianti della Puglia) che per6 
le hanno tenuto nel purga-
torlo del oontrolll. politici e 
ammlnlstrativi. della burocra-
zia degli enti. Nel loro insle-
me, U mlnistero per il Mez
zogiorno non diciamo come 
canale privlleglato degli inve
stimenti pubblici — come sa
rebbe giusto — ma nemme
no come interlocutore e con
tro parte. Non si ha notizia 
di esaml collegia!! dei pro
grammi con le Centrali coope
rative al mlnistero per il Mez-
aoflorno, ne di « contrattazlo-

ni programmate » fra le stes-
se ed il ministero del Bilan
cio. 

La richiesta della Lega del
le cooperative di avere rap-
presentanza permanente in 
tutte le sedi ove si program-
ma la spesa pubblica e le 
scelte settoriali o regionali e 
rimasta senza risposta. La 
tt partecipazione » di cui par-
lano spesso i ministri non 
arriva ancora al punto di con-
sentire uno scambio diretto 
di informazioni. un dialogo, 
un confronto. La «Cassa n e 
stata cassa per chi ha san-
tl in paradiso — fra gli or-
ganisml finanziati come coo
perative ve ne sono dove 11 
coltivatore non ha alcun dl-
ritto ed 11 padronato agrario 
invece si — per cui non e 
raro che anche 11 poco che 
e stato fatto abbia incentiva-
to piu la speculazione che la 
produzione. 

Inutile fare dell'lronia sul-
la debolezza delle cooperati
ve nel Mezzogiorno. Risento-
no di una discriminazione po
litica: finanziate, aiutate tecnl-
camente senza mettere in gio-
co la loro autonomia. migliaia 
di cooperative possono uscire 
immedlatamente dal Ietargo 
rinnovare la base sociale. svol-
gere una funzione di trasfor
mazione delle strutture agri-
cole. Oggi anche laddove i so
ci sono combattlvi devono 
aspettare. affrontare ostacoli 
di ogni genere. per avere II 
finanziamento. Per le asse-
gnazioni del Fbndo agricoio 
europeo solo in Puglia sono 
state presentate 125 domande 
di finanziamento per 114 mi
liardi. Quelle ammesse si con 
tano sulle dita delle mani e 
fra queste, per entlta, non pri-
meggiano le owperative ma 
II progetto della Ftderconsor-
zi per un sementificio da 3 
miliardi da costruire a Fog-
gia. 

Sono state costituite negli 
ultiml due anni le prime as
sociazioni di allevator! attor
no alle oentrall del latte. per 
11 rlfornimento de! mangimi 
ed altrl scopi. Esse non han
no risvegliato ancora l'interes-
se dei centri dl finanziamen
to pubblico. II « progetto car-
ne» e entrato In appllcaz:o 
ne senza che vl sla stato un 
tentatlvo di valersi del cana
le delle associazioni. 

Verso la fine de] mese 11 
ministro per 11 Mezzogiorno 
avra incontri con le Confede
ration! sindacali. E* gia un 
passo In avanti. CI sono pe
rt anche le oentrall coopera
tive, oggi piu unite e dlnaml-
che di sempre nei far valere 
la loro veste pubblica dl por-
tatrici di programmi tutoge-
stiti dal lavoratorL 

I PIU' NON RICEV0N0 FINANZIAMENTO 

COOPERATIVE E FINANZIAMENTI NEL MEZZOGIORNO 

Impianti (*) di Imprese (") Cooperative 
trasformazione agricole agricole 
finanziati a - associate esistenti 
cooperative 

Num./Miliardi Numero/soci Numero 

Sardegna 37/6,3 23/839 686 

Skilia 52/3U 9/ 99 1.161 

Calabria 23/6 2/20 192 

Basilicata 21/6 9/118 146 

Puglia 164/31,4 2 / I9 547 

Campania 28/14,8 5/85 430 

Molise 6/14 11/226 -

Abruzzi 37/5,8 5/122 194 (~ ) 

Lazio 24/5,3 — 352 . 

(*) Dati Cassa per il Mezzogiorno 

('*) Con il Molise 

STRAPPATO DALLA LOTTA DEI BIETICOLTORI 

Accordo nel gruppo Montesi 
Praticamente liquidate il patto se para to della Anb • Ora si pun-
fa ad un nuovo contralto interprofessionale entro il 15 settembre 

BOLOGNA. 18 
- Nelle Marche, dopo una Iun-

ga azione che e culminata in 
uno sciopero unitario della 
bieticoltori ed autotrasportato-
ri. la Sada ha fmito per acco-
gliere i miglioramentl contrat-
tuaii stipulati con le societa 
Eridania e Maraldi Tesi. Que
sto avviene dopo che anche 
le societa Cissel, Sermide e lo 
zuccherificio del Molise han 
no accettato accordi mlglio 
rativi con il CNB Inoltre an 
che davanti agli zuccherificl 
del gruppo Montesi-SIZ e sta
to affisso un manifesto con il 
quale si fa presente ai bieti 
coltori che questa societa mi 
gliora le condizioni della ces-
sione delle bietole per la cam 
pagna In corso. 

I miglioramentl annunciatl 
accolgono sostanzialmente io 
accordo Eridania e Maraldi 
Tesi per la parte delle polpe 

e dell'aumento della tabella del 
trasporti, mentre per II com-
penso dslle bietole sl accetta 
l'aumento di 40 lire fino al 
18 agosto « dl 25 lire dal 19 

agosto in poi, non accoglien-
do i miglioramentl delle 100 
che dal 14 settembre sono 
previsti dall'acoordo Eridania 
e Maraldi Tesi e il compenso 
dei trasporti al lordo delta 
tara di Iaboratono. 

II CNB. le organizzazionl 
contadine e professionali uni-
tamente ai bieticoltori che da 
mesi si stanno strenuamente 
battendo per la estensione del-
I'accordo migliorativo a tutte 
le societa saccarlfere e che 
avevano trovato proprio nel 
gruppo Montesi la piu capar-
bia intransigenza ad accoglie-
re le rivendicazioni del bieti
coltori. considerano questi mi
glioramentl come un primo 
importante risultato della lo
ro lotta che. per quanto rl-
guarda il gruppo Montesi SIZ. 
vedono altresl sconfitta la II-
nea della contrattazione Indl-
viduale. RJmane comunque an
cora vallda la lotta del pro-
duttori per ragglungere un 
contratto unloo, sottoscritto da 
tutte le organizzazionl pro
fessional! e che garantlaca una 

remunerazione uguale per tut 
ti i bieticoltori. 

Questi Importanti risultati. 
che coprono ormai l'intera a 
rea nazionale e che hanno 
liquidate di fatto I'accordo se
parate dell'ANB. sono una va 
lida premessa verso un'intesa 
unitaria per la conquista 
dell'accordo Interprofessionale 
1974 che. tenuto conto della 
grave crisi del settore, deve 
essere assolutamente sotto
scritto non oltre 11 15 settem
bre prosslmo venturo. anche 
per incidere positivamente sul
le semine autunnall. Content-
poraneamente all'accordo in
terprofessionale si rende indi-
spensabile l'impegno del go
verno ad eliminare l'imposta 
di fabbrlcazione sullo zucche-
ro. al fine dl apportare un 
sostanziale miglioramento al 
reddito dei bieticoltori unita-
mente ad un Intervento per 
lo sviluppo delle tecniche pro
duttive che sono condizioni 
necessarle per 11 rllanclo del* 
la bietlcoltura ltallana. 
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Al ministero dell'Industria 
e Commerclo non si e nasco-
sta, In queste settimane, la 
volonta dl usare la campa-
gna contro il carovita per au-
mentare la pressione contro 
le azlende commerclall fami-
liarl ritenute responsabili di 
una parte sostanziale dell'au
mento dei prezzi. I ministri 
d »nocristiani vanno cautl, per 
ragioni elettorali. ma i con-
tatti con le grandi societa 
dl distribuzione e lo stesso 
incontro fra Rumor e 11 pre
sident* della Confcom mere io, 
Orlando, hanno posto In evi-
denza — per quanto e arri-
vato alia luce — la volonta 
di agevolare una penetrazio-
ne ulteriore dei gruppi finan
ziari nella distribuzione. Del 
resto, le circa 600 denunce 
e gli arresti eseguiti in due 
settimane contro dettaglianti 
non mostrano una generica 
volonta di « far rlspettare la 
legge » ma una scelta che ten-
de a nascondere l piu consi
stent! profittatori deH'infla-
zione. 

I fatti indicano l'ispirazio-
ne vera di questa politica: 1 
prezzi aU'ingrosso, rispetto ad 
un anno fa, sono aumentati 
nel settore alimentare piu al-
l'ingrosso (13,9%) che al con
sumo (13,4%); per i prodotti 
non allmentari l'aumento al 
consumo (10,5%) e la conse-
guenza diretta di quello alio 
ingrosso (9,5%) in quanto la 
trasmissione dei rincari fun-
zlona da moltiplicatore. 

Concentrare 1'attacco al con
sumo significa non solo sba-
gliare bersaglio, facendo di-
venire illusoria la lotta alia 
inflazione, ma anche nascon
dere le responsabilita reali. 

I MARG1NI — Speculare 
sui margini dei dettaglianti, 
i quail sarebbero piu alti in 
Italia che altrove, o sul lo
ro numero inflazionato dalla 
dlsoccupazione, e un'opera di 
disonesta. Se le vendite pro-
capite sono minori in Italia 
— perche minore e il potere 
d'acquisto della popolazione 
— margini maggiori daranno 
la stessa retribuzione del ven-
ditore. Certo, il «negozian
te » e, mediamente, un lavo-
ratore con reddito superiore 
a quello delle categorie di la
voratori generici, se non al
tro in quanto possiede un 
piccolo capitale. Questa me
dia pero non e generalizzabi-
le (pensiamo ai negozi dei 
piccoli centri. al Mezzogiorno. 
agli ambulanti) e non costi
tuisce comunque una base 
per il ragionamento politico 
poiche la riduzione del red
dito medio delle aziende fa-
miliari del commercio non 
pud costituire obbiettivo per 
azioni di politica economica. 
L'arricchimento di una par
te costringendo a achiuder 
bottegaw 150-200 mila picco
li negozi e inoltre un'opera-
zione che non pud essere va-
lutata in base a conti az'en-
dali. Chi fa questo calcolo 
deve dirci, - al tempo stesso. 
come impieghera produttiva-
mente questi 150-200 mila la
voratori: il «guadagno » si 
vedra dai vantaggi offerti dal-
1'alternativa che verra Indi-
cata. 

Intanto possiamo rilevare 
che, esattamente come alia 
FIAT, per ora questi calcoli 
si basano sulla semplice esi-
genza di «risparmiare retri
buzione del lavoro» anche a 
costo di creare disoccupati, 
senza preoccuparsi del costo 
in termini di economia na
zionale. 

I COSTI — La remunera
zione del dettagliante e sol
tanto una minima parte del 
costo della rete distributiva-
Ed e difficile dire che, nel 
loro insieme. 1 margini dei 
dettaglianti siano aumentati.' 

Abbiamo visto l'aumento dei 
prezzi neH'ultimo anno. Ve-
diamo ora quello di alcuni 
elementi dl costo: 

— Trasporti, + 30% 
— Credito. + 10-15% (1,5-2 

per cento d'interesse) 
Magazzinaggi. + 10% 
— Immobili d'uso. + 20% 
— Telefono. + 50% 
— Imballaggl, + 30% 
— Svalutazione monetaria 

media (estero). + 12^%. 
Una parte di questi mag

giori costi e imputato sulle 
fasi aU'ingrosso ma tutti con-
flu isoono. poi. nella formazio-
ne del costo di distribuzione 
finale. Ognuno d] questi co
sti. Insieme ad altrl e al
le astrozzature» speculati
ve. costituisce un problems 
da affrontare. E' compito del 
ministero dell'Industria e del 
Commerclo affrontarli ma da 
11 sono venute soltanto paro
le. CI sono proposte per fa-
vorire cooperative fra detta
glianti, c'e una legge sul 
commercio da applicare at
traverso piani comunall, cl 
sono politiche dl settore da 
sbloccare usando gli strumen-
ti pubblici. Ma al ministero 
dell'Industria sembra ci si 
preoccupi soprattutto del nu
mero di licenze che possono 
ottenere 1 supermercati. Ed 
e dalla Giunta reglonale della 
Umbrla che vlene Invece — 
pur entro 1 limiti dl mezzi e 
competenze — riniziatlva per 
intervenire In tuttt questi 
campl non con pretorl e ca-
rablnierl ma con 1'uso demo-
cratlco del potere politico. 

r. s. 

Nel negozio si puo controllare il listino, ma come si arriva a formare il prezzo che c'e scriKo 
sopra? 

A proposito di infegrazione del prezzo delFolio e dei grano duro 

Lo Stato f inanzia 
ma i f ondi non 

arrivano ai coltivatori 
La CEE minaccia di sospendere le misure protettive, mentre pro
spers no le rendite parassitarie - Far saltare i meccanismi che 
favoriscono la speculazione - Le richieste dell'Alleanza contadini 

Quello che sta avvenendo 
e le diffuse preoccupazioni 
che si mamfestano in ordine 
aH'integrazione comunitaria 
del prezzo dell'olio d'oliva e 
del grano duro confermano la 
giustezza delle richieste piu 
volte avanzate daH'Alleanza 
nazionale dei contadini per 
una revisione della politica 
agricola della CEE. la quale 
non solo riesca a colmare lo 
squilibrio tra politica dei 
prezzi e intervento sulle strut
ture, ma utilizzi diversamen-
te i fondi per l'agricoltura, 
colleghi Io sviluppo agricoio 
a quello industriale e alia nuo 
va organizzazione del mer-
cato, attuando il passaggio 
dalla attuale politica dei prez 
zi a misure di integrazione 
del reddito contadino. differen-
ziate per zone e per colture 
e finalizzate a programmi di 
trasformazione. 

Infatti In questi giorni da 
piu parti viene denunciato il 
pericolo che le integrazioni 
comunitarie sui prezzi agrico
li vengano a cessare. In real-
ta cosa sta succedendo? Nel 
settore olivicolo 11 slstema dl 
erogazione dell'integrazione 
dl prezzo ha permesso truf-
fe, speculazioni e ritardi fino 
a portare la CEE a minacciare 
di sospendere tale misura pro 
tettiva. La produzione di oli
ve e di olio e stata artificio-
samente incrementata dai 
grossi agrari, attraverso le Io 
ro domande e in questo modo 
hanno intascato 1'integrazione 
come semplice rafforzamento 
delle loro rendite parassitarie. 
facendo in modo che I'inter
vento della com unita. anziche 
servire a trasformare gli uli-
vetl per dar vita a strutture 
produttive piu avanzate, ha 

Invece costituito un incentivo 
per 1'abbandono e per trascu-
rare persino la normale coltl-
vazione. 

Signlficativo e che nelle 
scorse settimane la commis-
sione centrale, costituita pres-
so 11 ministero dell'Agricoltu-
ra, sia stata costretta ad in-
vitare le commissioni provin
cial! a rivedere le zone e le 
rese indicative sulla base del
le quali vengono valutate le 
domande di integrazione dei 
produttori. al fine di renderle 
accettabil) e piu vicine alia 
realta produttiva. 

Gil abusi che si sono manl-
festati attraverso la determi-
nazione di rese che servono 
a giustificare una produzione 
anormale ed a corrispondere 
1'integrazione anche per l'olio 
non prodotto. hanno portato 
ad una situazione particolar-
mente grave nella campagna 
'72/'73. Infatti. pur essendo 
stata tale annate parecchio in
feriors come quantita produt
tiva, nei confront! di quella 
'71/'72 la richiesta di integra
zione e risultata per una pro
duzione quasi uguale. Vi e 
qui la dimostrazione dello 
sperpero di parecchi miliardi 
a favore di grossi proprietari 
senza scrupoli, mentre I pic
coli coltivatori oltretutto han 
no a che fare con piccole par
tite facilmente controllabili e 
percio non vogliono e non pos
sono giocare al gonfiamento 
artificioso delle richieste di 
integrazione. 

E' necessario percio non sol
tanto. come le organizzazio 
ni contadine. le cooperative 
e i consorzi olivicoli hanno 
piu volte richiesto. passare ad 
un sistema democratico di ac-
certamenti e di controlli. ba-

Esemplare sentenza a Palermo 

Pretore di Carini 
revoca la serrata 

PALERMO, 18. 
II pretore di Carini con una 

sentenza esemplare ha ordina
te che i titolari della cornito-
logica conca d'Oro » (l'azienda 
di Isola delle Femmine in cui 
si fabbneano mangini e gab
ble metalliche per uccelli) re-
vochino la serrate decretata 
il 27 Iuglio, che sia reintegra
te nel posto di lavoro il rap-
presentante sindacale azienda-
le Basilio di Maio, Iicenziato 
II 7 Iuglio, e si dia esecuzione 
all'accordo aziendale stipula-
to il 24 maggio e che compor-
ta un aumento di paga per 1 
lavoratori di 16 mila lire men-
sill. 

II decreto del magistrate 
vlene cosl a confermare la giu
stezza della battaglia condotta 
dai 48 lavoratori dell'azienda 
che da 4 mesi lottano per la di-
fesa del posto di lavoro oltre 
che per ottenere l'applicazio-
ne del nuovo contratto nazio
nale dl lavoro. II magistrate 
afferma nel suo decreto che 
Salamone e Visconti (i tito
lari della rabbrica) non sono 
giunti ad un accordo con 1 
lavoratori < piu che per scar-
sa vo!ont&» per una « preme
ditate e provocatorla azione 
a non voler rlsolvere un pro-
blema dl facile soluzione >». 

II magistrate rileva quindi 
che «U comportamento della 
dltta e prettamente antlslnda-

cale, perche diretto soltanto 
a reprimere quella liberta di 
azione dei lavoratori posta in 
essere per un giusto e umano 
miglioramento delle retribu-
zionl». Gia la settimana scor-
sa il Consiglio comunale dl 
Isola delle Femmine si riunl 
in seduta straordinaria e ap-
provb una mozione con la 
quale si deplorava 1'atteggia 
mento di chiusura dei padro
ni dell'azienda. 

30 operoi 
intossicati 

a Marghera 
MARGHERA. 18 

Trenta operai del reparto 
«Tavole Mobill» dello stabi-
li mente «Vetrocoke» di Mar
ghera hanno accusato la scor-
sa notte sintomi di intessi-
cazione: mai di testa, senso 
di vomite e lrritazione alia 
gola. Abbandonato 11 reparto 
si sono recati in infermeria 

Secondo quanto e stato pos-
sibile flccertare, il reparto sa
rebbe stato invaso da alcuni 
(tfumin provenientl dal vi-
clno stabilimento della «Di-
pa-Montedlson» (fertlllzzan-
il). 

sate sulle commissioni comu 
nali e sull'intervento degli En
ti locali e delle Regioni, ma 
e tutto il provvedimento che 
va riviste, garantendo ai soli 
coltivatori diretti un'integra-
zione di reddito, collegata ai 
piani zonali di ristrutturazio-
ne degli uliveti. 

Nel settore del grano duro 
la speculazione delle grosse 
Industrie molitorie e dei gran
di proprietari terrieri ha por
tato a un rialzo del prezzo 
che viene non soltanto a col-
pire i consumatori di pane 
e di pasta, senza beneficio per 
i contadini, ma ad intaccare 
la logica dell'integrazione. per
che se il prezzo di mercato 
si avvicina o supera il livello 
del prezzo indicativo che vuo
le garantire la CEE, la stessa 
integrazione dovrebbe cessa
re. La recente decisione del 
governo di autorizzare l'AIMA 
ad acquistare grano duro a 
lire 10.000 II ql. con I'imme-
diata corresponsione delle 
2.350 lire di integrazione, vor-
rebbe salvare capra e cavoli, 
ma in effetti si dimostra inef-
ficiente e in ritardo. 

Infatti 1 piccoli produttori. 
di fronte alia carenza di red
dito. alle esigenze col turali. al 
continuo aggravio dei costi di 
produzione hanno dovuto in 
gran parte vendere i! grano 
duro durante la trebbiatura 
a 8-9.000 lire il ql. come e 
awenuto in Puglia. Oggi che 
il grano e in mano agli spe
culatori ha raggiunto sul mer
cato un prezzo che supera le 
10.000 lire offerte dall'AIMA. 
lasciando quindi poco sperare 
sull'esito dell'Iniziativa gover
nativa, che tra 1'altro non pre-
vede 1'obbligo della denuncia 
delle scorte che potrebbe di-
mostrare dove il grano e im-
boscato. In tutti i casi I'im-
mediata corresponsione dell'in
tegrazione, mentre i piccoli 
produttori che hanno gia ven-
duto il grano non si sa quan-
do andranno a riscuoterla. fi-
nisce sempre per agevolare gli 
opera tori economici piu forti. 

Ecco due esempi che dimo-
strano come senza far salta
re certi meccanismi. che ol
tre a favorire la speculazione 
e le posizioni di rendita e di 
profitto. dilapidano ingenti 
quantita di denaro pubbli
co, non e pensabile combat-
tere le cause di fondo del 
carovita. difendere gli interes-
si dei contadini e costruire 
una modema agricoltura nel-
I'lnteresse generale del Paese. 

Renato Ognibene 

ANNUNCI ECONOMICI 
16) OFFERTE IMPIEGO 

E LAVORO 

CIRCO DARIX TOGNI. assume 
personale disposto seguire il Cir-
co. Informazioni Tel. 602 7206 
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1L DISEGNO EVERSIVO HA CAUSATO 25 MORTI E OLTRE 100 FERITI 

Complessivo bilancio della «trama nera» 
dopo la cattura del fascista Rognoni 

II lungo filo che unisce Piazza Fontana, Segrate, via Cherubini, via Bellotti, via Fatebenefratelli - Rimangono ancora molti inter-
rogativi, ma si sono gia avute parecchie risposte - Le pesanti responsabilita del MSI accusato anche dai « pesci piccoli » che ha ten-
tato di scaricare - II difficile lavoro dei ma gist rati inquirenti: il governo non risponde neppure alle interpellanze parlamentari 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 18 

Piazza Fontana, Segrate, via 
Cherubini, via Bellotti, via Fa
tebenefratelli: nella topografia 
della strategia della tensione 
iventicinque morti e oltre 
cento feriti) sono queste le lo
cality di piu drammatico nlie-
vo. Le inchieste giudiziarie so
no tutte ancora aperte, ma 
non sono costellate soltanto 
da punti interrogativi. Certo, 
la verita non e stata ancora 
detta, e non sappiatno anco
ra come sia volato da una 
finestra della Questura ' Giu
seppe Pinelli, come sia morto 
Feltrinelli, chi sia stato il kil
ler di Calabresi, chi abbia ar-
mato la mano a Gianfranco 
Bertoli, chi siano stati gli ese-
cutori e i mandanti della stra-
ge di piazza Fontana. Possia-
mo pero affermare, sulla ba
se degli atti istruttori gia ef-
fettuati, che la matrice degli 
attentat! del 12 dicembre 1969 
era sicuramente fascista e che 
molti degli altri attentati ve-
nuti prima e dopo questa tra-
gica data sono uniti da un 
lungo filo nero che porta alle 
stesse centrali eversive; non 
tutte, probabilmente, con se-
de in Italia. 

Alcuni risultati importanti, 
quindi, anche se non defini-
tivi, sono stati raggiunti dai 
magistrati inquirenti. Nessu-
no, per esempio, crede piu 
che quello del Bertoli sia sta
to un gesto isolato; ne piu 
nessuno e disposto a credere 
che per trovare l'assassino di 
Calabresi si debba cercare in 
una sola direzione. Ci sono 
poi gli scontri del 12 aprile 
scorso, promossi nel corso di 
una manifestazione missina e 
culminati nell'assassinio del-
l'agente Antonio Marino, la 
cui lettura globale non offre 
particolari difficolta. II PM 
Guido Viola ha infatti chiesto 
l'autorizzazione a procedere 
contro i parlamentari del 
MSI Servello e Petronio, in 
chiodando i loro nomi a pe-
santissime responsabilita che 
11 partito neofascista tentava 
di scaricare su alcuni piccoli 
avventurieri del tritolo. 

In questa inchiesta, fra 1'al-
tro, figura come imputato an
che Giancarlo Rognoni, arre-
stato venerdl a Ginevra, ac

cusato dai giudici genovesl 
di essere stato l'organizzatore 
del fallito attentato sul diret-
to Torino-Roma, e il suo e un 
nome che porta parecchio 
lontano. Capo dell'organizza-
zione fascista «La Fenice», 
iscritto al MSI, legato a dop-
pio filo ad alcuni dirigenti dl 
questo partito. pupillo di Pi
no Rauti e amico di Franco 
Freda («La Fenice » e « Ordi-
ne Nuovo» sono praticamen-
te la stessa cosa), il passato 
di questo personaggio puofor-
nire elementi utili non soltan
to al giudice Frascherelli 
che conduce l'inchiesta sul 
«giovedi nero», ma an
che al dottor D'Ambro-
sio, il magistrato che dirige 
le indagini sulla strage di 
piazza Fontana. 

Che vi siano stati rapportl 
stretti fra il gruppo milanese 
e la cellula eversiva veneta 
non pare esistano piu dubbi. 
Fra il fallito attentato sul 
treno e quello riuscito alia 
Banca dell'Agricoltura esisto-
no, del resto, somiglianze im-
pressionanti: analoga la pre-
parazione comune la tecnica, 
uguali gli scopi, identici 
i risultati politic! che si 
intendevano conseguire. Se 
Nico Azzi non si fosse inca-
strato con le proprie mani, 
la stampa fascista sicuramen
te continuerebbe a sostenere 
che gli esecutori dell'infame 
attentato erano estremisti di 
sinistra. Era la tesi che. trion-
falmente, gli oratori del MSI 
si apprestavano a proclamare 
in una piazza di Milano cin
que giorni dopo l'innesco del
la bomba sul treno, per chie-
dere. naturalmente, un gover
no forte, un governo ancora 
piu a destra di quello allora 
in carica. 

L'incidente in cui Nico Az
zi e incappato all'ultimo mo-
mento ha mandato all'aria il 
piano criminale, svelando con-
temporaneamente in modo 
chiaro i torbidi disegni della 
trama fascista. Alcuni punti 
fermi. per lo meno in riferi-
mento a tali attentati, sono 
stati. quindi. stabiliti. Qui non 
e possibile sollevare nessun 
tipo di polverone: fascisti gli 
esecutori; fascisti gli organiz-
zatori, i finanziatori e i man
danti. 

Le contorsioni dei missini. 

Insegnante elementare a Padova 

Sequestrata da 7 
«amici» del marito 

PADOVA. 18 
Un* insegnante elementare, 

Loredana D. di 25 anni, di 
Este (Padova), e stata tenuta 
prigioniera per oltre 24 ore 
da sette contrabbandieri, sei 
dei quali sono stati arrestati 
per sequestro di persona, as-
sociazione per delinquere e 
minacce gravi. I sei. assieme 
ad un altro riuscito a fuggire. 
avrebbero agito per indurre la 
donna a svelare dove si trova 
il marito, Paolo M.. di 28 an
ni, allontanatosi da casa al
cuni giorni fa con la figlia 
di tre anni e mezzo II giova-
ne il 16 agosto scorso aveva 
denunciato ai carabinien di 
Este che gli era stato rubato 
a Pozzonovo (Padova) un ca-
mioncino contenente merce 
non precisata e che venne ri-
trovato il giorno dopo, vuoto, 

a Conselve. Secondo i cara-
binieri di Este. nel veicolo vi 
sarebbero state sigarette di 
contrabbando per un valore d; 
circa otto milioni di lire, in-
viate al giovane perche questi 
provvedesse a smistarle 

La sparizione dell'automez-
zo e del carico non avrebbe 
convinto i responsabili del-
1'organizzazione che ha la 
base a Bari e centri di collo-
camento a Bologna e Ferrara 
(tra l'altro. Paolo M. dovreb 
be versare aH'organizzaz'one 
circa 20 milioni di lire). Gio
vedi scorso. tre persone si 
sono presentate nell'abitazione 
del giovane tenendo piatica-
mente sequestrata la donna 
cne poteva uscire solo a scor-
tata» da uno dei malviventi. 
Al terzetto, successivamente, 
si sono aggiunte altre quattro 
persone. 

Hanno provocato gravi danni 

Violenti incendi 
in tutto il Sud 

Le cifre. i dati sono ormai 
noti. E sono quanto mai dram 
matici: i boschi italiani. il 
verde continuano ad essere di-
strutti dagh incendi. Anche 
1'rstate 1973 e ormai un'enne-
Kma c stagione del fuoco»: 
sono gia stati segnalati 2.600 
incendi; nel solo mese di Iu-
f l io 1c fiamme hanno do vast a 
to 8.500 ettari di foreste; e 
come se ogni giorno riall'inizio 
deH'anno. dice la media, bru-
dassero 280 ettari di bosco. 

Anche ieri numerosi sono 
stati i roghi. Per cinque ore 
j vigili del fuoco di Castel-
lammare hanno lavorato per 
domare un incendio. le cui 
cause sono ancora seonoseiu-
te. esploso sul monte Faito. 
Le fiamme, alimentate dai ven-
to. si sono propagate anche 
•1 Monte Barbara Un altro 
incendio nel scttobosco e di-
vampato a Quisisana nella zo
na attraversata dai piloni del 
la teleferica di Castellamma 
re. 

Nel Salemitano e nel Caser-
tano i vigili del fuoco hanno 
dovuto rispondere a numerose 
chiamate per incendi nei bo
schi. In Irpinia e andato di-
strutto un vasto appezzamen 
to di terreno coltivato ad oli-
veto, castagneto e vigneto. in 
localita San Marco di Solo-
fra. 

Fn loc?hta «Volivella > di 
Taursai, Ic fiamme hanno di 
•Initio un vmneto di vaita e 
awnsione L'.ncendio ha mt-
nacciato di otendcrsi ad un 
gruppo di case c« loniche. 

Tre incrndi MWO div<impa 
t i in altretlante contrade del 
Fogfiano, -vicino all'abitato di 

Bo vino, in una zona a circa 
trenta chilometri dai capoluogo. 

Un incendio di vaste propor-
zioni e scoppiato ieri mattina in 
un bosco nei pressi del comu 
ne di Concasale in provincia 
di I.-ernia Uno dei fronti del-
I'incendio si e *>steso verso la 
strada statale n. 85 < Insernia-
Venafro >. 

Deroglio 

un freno 

nel Frejus: 

un morto 
BARDONECCHIA. 18. 

Un treno e deragliato oggi 
sot'.o la gallena ferroviaria del 
Frejus; un operaio e rimasto 
ucciso neirincidente. che e av-
\cnuto al chilometro 12. in 
territcrio francese. Secondo le 
prime notiz:e. si tratta di un 
convoglio composto da un loco
motor e alcuni carri merci 
carichi di materiale che do-
veva scrvire per lavori di riat-
tamente che stno attualmente 
in corso nella galleria. I I tre 
no era partito da Modane; per 
cause non accertatc e uscito 
dai binari. e si d rovesciato 
ostruendo la linea. II traffico 
ferrov.ano e interrotto, ed i 
treni internazionali della linea 
Parigi-Roma vengeno prevvi-
soriamente istradati — con con-
ses?uenti ritardi di circa due 
ore — lungo la linea Losan-
na • Domodossola. 

a tale proposito, sono addlrit-
tura ridlcole: il federale mila
nese Servello, per esempio, 
dopo la grottesca assicurazio-
ne di non aver nulla a che 
spartire con il Rognoni, am-
mette di essersi riunito con 
lui e con i suoi accoliti nella 
sede , della federazione del 
MSI.' Se davvero non ci fos
se stato nulla in comune, se 
addirittura quelli della «Fe
nice » fossero stati i peggio-
rl nemici del MSI. come ora 
si tenta di far credere, che 
necessita e'era di discutere as
sieme? Ai nemici, secondo lo-
gica, si sbarrano le porte in 
faccia. non si porgono acco-
glienti poltrone, per di piu 
nella sede della federazione. 

Oggi in riferimento all'arre-
sto del Rognoni, la federazio
ne milanese del MSI ha di-
ramato un comunicato per af-
fermare che « il presunto rien-
tro di Rognoni nelle file del 
MSI-DN e solo frutto di in-
venzioni giornalistiche». Ma 
perche parlare di rientro? Du
rante 1'ultimo interrogators 
Nico Azzi ha fornito anche 
per Rognoni una risposta 
prpcisa e sferzante: « Noi nel 
MSI. ci siamo sempre stati ». 

Dal MSI. alia data degli at
tentati, non facevano parte 1 
maggiori imputati per la stra
ge di piazza Fontana. Ma 
Franco Freda — l'abbiamo vi-
sto — era in rapporti con i 
gruppi milanesi legati al Mo-
vimento sociale ed era amico 
di Pino Rauti. Entrambi dl-
cono. ora. che la loro era 
una amicizia effimera. e il 
Freda, addirittura. ostenta. 
ora, il piu assoluto disprezzo 
per il partito di Almirante. 
Ma 1'ultimo nome saltato fuo-
ri nell'inchiesta D'Ambrosio e 
ancora il nome di un fasci
sta. Si tratta di Guido Gian-
nettini. indicato da Ventura 
come un agente del SID. Puo 
darsi che Tex editore di Ca-
stelfranco dica la verita; e co-
munque certo che Giannetti-
ni e stato redattore dell'orga-
no ufficiale del MSI e che 
nemmeno per sbaglio puo es
sere definito Un uomo di sini
stra. 

Anche lui conosceva sia 
Rauti che Freda. Conoscenze 
effimere anche queste? Ripe-
tutamente la sua presenza. in 
periodi diversi del 1969. e sta
ta segnalata a Padova. Che 
cosa ci andava a fare? Visto 
che i suoi interessi sono pre-
valentemente di natura mili-
tare (viene indicato come un 
esperto ad altissimo livello) 
e difficile ritenere che si sia 
recato nella citta veneta per 
ammirare le sculture di Do-
natello o gli affreschi di Giot
to. Di quale natura. allora. 
erano i suoi rapporti con Ven
tura (mantenuti. tramite un 
congiunto, anche durante la 
detenzione nel c a r c e r e di 
Monza). con Freda e con Rau
ti? 

Ventura, che da lui ricevet-
te i famosi rapporti segreti, 
continua a sostenere che il 
Giannettini svolgeva un'azio-
ne leale al servizio dello Sta
to. Ma le cose stanno cosl? 
Certo Ventura non puo affer-
mare il contrario, perche al-
trimenti andrehbe in Trantu-
mi la sua tesi difensiva. I 
magistrati pero devono nutri-
re seri dubbi su questa ver-
sione: non si spiegherebbero, 
altrimpnti, gli ultimi atti i-
struttori del giudice d'Ambro-
sio. I recenti interrogator! (e 
i confronti con Ventura) di 
Franzin. Qua rant a. Loredan. 
Guarnieri (e fra non molto cl 
sara quello di Sartori) van-
no. a quanto si pud capire. 
in questa direzione. Lo scopo. 
infatti. sembra quello di ap
pro fond ire le passate cono
scenze di Ventura, per stabi-
lire il grado della sua atten 
dibilita. 

II lavoro di D'Ambrosio. che 
continua anche in queste tor-
ride giornate d'agosto. non 
pare sia stato vano: qualche 
nuovo tassel lo e stato aggiun-
to al grande mosaico del-
1'inchiesta. Certo i nodi da 
sciogliere sono ancora molti e 
si deve anche dire che i po-
teri di un magistrato. nell'at-
tuale situazione del nostra 
Paese. sono tutt'altro che illi-
mitati. Cht dira al dott. D'Am
brosio. per esempio. quali so
no stati i veri rapporti fra 
Giannettini e il SID? E chi 
aiutera il giudice milanese a 
decifrare il torbido capitolo 
delle complicity fascistiche ne-
gli apparati dello Stato, che 
pure ci sono state? 

Non risulta che I'allora tl-
tolare del ministero degli In
tern!, on. Restivo, abbia det-
to una sola parola chiarifica-
trice, nonostante le numero
se interpellanze. sulla funzio-
ne svolta dali'Ufficio « Affari 
riservati» all'epoca degli at
tentati del dicembre 1969. Ep-
pure Tallora dirigente dell'Uf-
ficio. Elvio Catenacci. assie
me a due altri alti funziona-
ri di pohzia. hanno ricevuto 
un avviso di procedimento 
dai giudice milanese. E" pos
sibile che su questa scottante 
materia 1'on. Restivo e lo stes-
so governo non abbiano nul
la da dire? La stessa senten-
za istruttoria, che obbligato-
riamente dovra essere firma-
ta entro il mese di dicem
bre - poiche a quella data 
scadono i termini di carcera-
zione prevent!va per Freda e 
Ventura - non ne risentira 
se tale silenzio, che 6 diffici
le non definire colpevole, sara 
mantenuto? 

Proprio per questo e piu 
che mai necessario che non 
venga meno la pressione del
ta pubblica opinione, delle or-
ganizzazioni democratiche. II 
Paese deve esigere la verita, 

Ibio Paolucci 

Bagnanti 
e pesci 

vittime di 
inquinamenti 
L'ufficiale sanitario di Li-

vorno ha emesso una ordi-
nanza con Ja quale si vietano 
i bagni nel tratto di mare 
compreso tra il cantiere 
«Orlando* e lo stabilimento 
«Scoglio della Regina ». II 
provvedimento e stato preso 
al termine di una serie di 
analisi batteriologiche ese-
guite sulle acque; esami che 
hanno rivelato un alto grado 
di inquinamento e, quindi, 
di nericolosita per la salute 

L'ordinanza dell'ufficiale 
sanitario livornese interessa 
migliaia di bagnanti e segue 
di tre giorni quello preso 
dall'ufficiale sanitario di 
Viareggio che, la vigilia di 
Ferragosto, ha interdetto i 
bagni nel mare antistante 
Torre del Lago. Da segna-
lare, inoltre, che i bagni so
no interdetti pure nel mare 
di Marina di Vecchiano do
ve da alcuni anni. all'inizio 
di ogni estate, appaiono i 
cartelli di divieto di balnea-
zione. 

Tonnellate di pesce morto 
sono state pescate nel tor-
rente Scrivia a Serravalle. 
Causa della moria: l'inqui-
namento industriale. Nella 
foto: un camioncino carico 
di pesce avvelenato e villeg-

gianti che ne raccolgono al
tro nelle acque del torrente. 

' w . - >> 
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UNA SIGNIFICATIVA CONFERMA 

A ripetizione 
le esplosioni 
solari riprese 
dallo Skylab 

Secondo le immagini ottenute dai laboratorio spa-
ziale una eruzione funge da innesco per la seguentt. 

LOS ANGELES, 18 
Le fotografie del sole scat-

tate da bordo del laboratorio 
spaziale orbitante statunitense 
«Skylab» hanno gia fornito 
materiale di studio dai quale 
gli scienziati hanno tratto im
portanti conclusion! per la co-
noscenza dell'astro del nostro 
sistema planetario. 

La piu significativa di tall 
scoperte fino ad oggi ottenuta 
e il fatto che una eruzione so-
lare puo fungere da innesco 
per un'altra eruzione, imme-
diatamente successiva. 

L'annuncio e stato dato in 
un'intervista dai direttore del-
l'osservatorio di San Ferdi-
nando, in California, professor 
Earle Mayfield. Alia scoperta 
si e arrivati grazie alle im
magini ottenute con le mac-
chine fotografiche telescopi-
che a bordo dello Skylab. 

La conclusione cui si e arri
vati esaminando le immagini 
raccolte dai laboratorio orbi
tante, ha detto Mayfield, for-
nisce elementi di sostegno ad 
una teoria formulata diverso 
tempo fa, secondo cui Tunica 
fonte plausibile deU'immensa 
energia sprigionata nello spa-
zio dalle eruzioni solari e co-
stituita dai campo magnetico 
del sole stesso. 

La scoperta, ha proseguito 
lo scienziato, si deve a S. Ja
mes Underwood e a David 
Mckenzie, due studiosi dei fe-
nomeni solari attualmente rl-
cercatori presso l'osservatorio 
di San Fernando, il cui per
sona le e stato aggregato al-
l'insieme dei ricercator: del 
programma scientifico colle-
gato alle missioni Skylab. 

E* stato Underwood, ha det
to Mayfield, a scoprire la 
prima doppia eruzione, nelle 
fotografie ai «raggi X» ri-
portate a terra dall'equipag-
gio della prima missione del
lo Skylab. Mckenzie, a sua 

volta, ha scoperto un'altra 
doppia eruzione fissata sulle 
immagini delle stesse fotogra
fie, mentre le studiava la set-
timana scorsa. 

« Vi si vede — rivela 11 di
rettore dell'osservatorio — 
un'eruzione nella sua fase Jni-
ziale, come un punto molto 
luminoso e caldisslmo, evl-
denziato dalle fotografie al 
«raggi X», e poi, nel giro 
di qualche secondo, in un pun-
to spostato di un decimo cir
ca del diametro del sole, si 
vede in quel punto l'eruzlone 
di una fiammata analoga, che 
prima non e'era. 

«II fatto che la seconda 
eruzione, di eguale grandezza 
della prima, e esplosa a dl-
stanza di 138.000 chilometri 
nel giro di meno di died 
second i — sostiene Mayfield 
— dimostra che la prima eru
zione si e propagata ad una 
velocita prossima a quella 
della luce ». 

Una prima spiegazlone di 
questo fenomeno, prosegue II 
direttore dell'osservatorio di 
San Fernando, e quella se
condo cui particelle carlche 
di una grandissima energia 
vengono scagliate verso l'alto 
come una colonna di gas in-
candescente dalla prima eru
zione, ed effettuano una traiet-
toria ad arco. scavalcando 
una specie di ostacolo magne
tico negli strati piu esternl 
dell'atmosfera del sole, per 
poi ricadere sulla superflcle 
solare ed innescare una se
conda eruzione. 

Resta Insoluto il problema 
di come sia cominciata la pri
ma eruzione solare. Se la se
conda eruzione evidenziata 
dalle fotografie e chiaramente 
scaturita dalla prima, per la 
prima eruzione non si ha tut-
tavia alcuna spiegazione circa 
il suo inizio. 

Alton Blakeslee 

Dopo 48 ore di assedio Magro bilancio della difficile e costosa operazione «Andrea Doria» 

^ B r e s ^ i v T C E RMVAN0 4 MILIONI DI DOLLARI 
la donna-ostaggio HANNO RECUPERATO 4 VASSOI 

Uno dei bandifi morto • E' stata la polizia a ucciderlo o si e 
suicidato? - Avevano assassinato un poliziotto durante una 
rapina barricandosi poi con una vecchietta in una casa 

II transatlantic*) e divenlalo 
legno invece che di acciaio 

« una spaventosa trappola» - «L'ufficio del cassiere non esiste piu » - Paratie di 
- Trovata anche una bottiglia di protumo! - L'« impresa» e costata 250 mila dollari 

BREST — I tiratori scelti che assediano la casa dove erano i banditi con I'osfaggio 

BREST (Francia).' 18 
Si e concluso tragicamente 

l'assedio alia casa di Brest do
ve si erano barricati tenendo 
in ostaggio una anziana don
na di 71 anni. i due uomini 
che in precedenza avevano 
compiuto una rapina in una 
banca della zona. 

AU'ora fissata da essi alia 
polizia per ottenere un'auto 
con la quale allontanarsi. un 
colpo d'arma da fuoco e ri-
suonato aH'interno dell'edtfi-
cio. Quando la polizia ha fat
to irruzione vi ha trovato uno 
dei due rapinatori. Paul Cia-
mitaro, ormai cadavere. II suo 
complice Francois Phily si e 
arreso senza opporre resisten-
za- Î a signora Marguerite Le 
Moigne tenuta in astaggio per 

i 48 ore e incolume. Secondo la 
polizia Paul Ciamitaro si sa-
rebbe ucciso. 

Molta 6 l'apprensione per la 
vecchietta. che e sofferente di 
cuore. I due banditi, usciti di 
prigione nel maggio scorso, do
po parccchi anni di carcere. 
sembra no decisi a tutto, pur 
di non essere nuovamente cat-
turati. 

Per tutta la notte la luce 
dei proiettori aveva illuminato 
la casa, e gli appelli si sono 
succcduti continuamentc: la mo-
glie di Francois Phily, coo le 

laenme agli occhi. la voce rotta 
dai singhiozzi. aveva cercato di-
speratamonte di fare desistere 
il marito. senza nessun risul-
tato. Phily non ha neanche ri-
sposto. Non ha detto una paro
la neppure quando ha sentito la 
voce implorante di suo padre 
e di suo fratello. giunti appo-
sta a Brest dalla regione di 
Cleder. dove abitano. 

La risposta del bandito e 
giunta poco dopo tramite la vo
ce terrorizzata di madame 1 ^ 
Moigne: < Fermatevi. Non par-
late piu. Mi uccidcranno se 
continuerete! >. Piu tardi han
no comunicato un ultimatum: 
uccideranno la donna se il mi-
nistro agli interni in persona 
non garantira la loro fuga con 
I'ostagqio. 

I due non erano certo dei di
lettanti. tant'e vero che la po
lizia. informatasi sul loro con-
to. ha rivelato che essi erano 
molto conosciuti. nel carcere 
dove hanno scontato la loro 
pena. come individui senza 
scmpoli. 

Essi sapevano di avere ucciso 
un poliziotto. ieri mattina, du
rante la fuga dalla banca. e 
che quindi non e'era molta spe-
ranza. per loro, di cavarscla a 
buon mercato. una volta presi. 

Ieri sera s<.no giunti a Brest, 
in aereo. provenienti da Parigi, 

gli agenti della sezione anti-
gang. specializzata in operazio-
ni del genere. ma anch'essi non 
hanno potuto fare altro che li-
mitarsi a prendere posizione 
attorno alia casetta della signo
ra Le Moigne.-

I due banditi armati erano 
entrati nella banca di Brest 
ieri mattina. verso le dieci e si 
erano fatti conserjnare dai cas
siere sessantamila franchi. cir
ca dieci milioni di lire. 

Dopo il colpo. poiche la loro 
auto non partiva piu. i due nan 
no cercato di fermare un'al
tra vettura. ma non ci sono riu-
sciti. Nel frattempo i] loro col
po era stato segnalato e il cas
siere. assieme ad un gendar
me. si sono messi al W o mse-
guimento. in attcsa deD'arrivo 
della polizia. I due non hanno 
esitato a spa rare, poi. giunti 
alia periferia della citta si so
no rifugiati nella casetta delta 
signora Le Moigne. Ma il gen
darme. Jean Ix? Cam, era ri
masto a terra, raggiunto da 
un colpo sparato dai banditi. 
morto sul col DO 

I poliziotti che circondavano 
la casetta. stamane. temevano 
le reazioni di Paul Ciamitaro. 
conosciuto durante la gucrra di 
Algeria, come uno che * non 
indietreggiava davanti a nulla ». 

Nostro servizio 
FAIRHAVEN. 18 

La caccia al tesoro racchiu-
so aU'interno del relitto del-
1'Andrea Doria e che e costa
ta ai suoi finanziatori 250 mi-
la dollari si e risolta, secondo 
quanto ha riferito un membro 
della spedizione. con un - ri-
sultato assai magro. In realta 
sembra che fra gli oggetti che 
sono stati recuperati non vi 
sia niente di grande valore. 
Si sperava di recuperare fra 
denaro contante. gioielli e ope-
re d'arte un tesoro del valore 
di circa 4 milioni di dollari. 
Ma se quel tesoro esiste dav
vero aU'interno del lussuoso 
transatlantico. di esso solo 
qualche briciola e stata ripor-
tata in superficie. 

I due coraggiosi sommozza-
tori, protagonisti principali di 
questa impresa. e cioe Donald 
Rodocker di 27 anni e Chris 
Delucchi di 22. sono riemersi 
ieri sera alia superficie dopo 
avere trascorso 32 ore nel lo
ro batiscafo per la necessa-
rla decompressione. Entrambi 
hanno manifestato per prima 
cosa la loro meraviglia per 
avere constatato che le paratie 
della nave affondata fossero 
state costruite in legno men
tre nei manuali si afferma che 
erano di acciaio. Questo legno 
profondamente corroso dall'ac-
qua marina ha pregiudicato !a 
missione. A questo proposito 
hanno manifestato il timore 
che altri sommozzatori siano 
tentati di raegiungere il reliV 
to per cercare di penetrarvi 
aU'interno attraverso il varco 
da essi stessi aperto sulla f ian-
cata. 

« Certo l'Andrea Doria e lag-
giu e non si muove — ha di-
chiarato Rodocker — ma e be
ne tenere presente che si ri-
schia davvero la vita tentando 
di penetrare in quel dedalo. 
Ci sono molte possibility di 
non ritornare mai piu alia su
perficie ». Delucchi ha dichia-
rato a sua volta: o Diverse 
tonnellate di paratie di legno 
pendono dai cavi. Perflno le 
bolle che si levano dagli zain: 
dei sommozzatori potrebbero 
farle precipitare in un atti-
me ». 

« Tutto 1'interno e ingombro 
di false paratie fatte di le
gno.... una cosa del genere non 
ce Taspettavamo davvero — 
ha affermato Rodocker — c!6 
che ci aspettavamo di trova
re erano delle paratie d'acciaio 
ricoperte di legno come si af
ferma nei manuali». 

I due sommozzatori hanno 
trascorso otto giorni in fondo 
aH'oceano dove 17 anni orsono 
l'Andrea Doria affond6 a se-
guito di una collisione con il 
piroscafo svedese Stockholm, 
una quarantina di miglia a 
largo di Nantuckett. 

Un membro della spedizione 
che ha seguito l'operazione da 
bordo della . nave appoggio 
Narragansett ha detto: «E ' 
stato raggiunto 11 punto della 

nave dove si trovava l'ufficio 
del cassiere e dove si ritene-
va che vi fossero i gioielli ed 
il denaro, ma per accorgersi 
che i'ufficio non e'era piu». 

II sommozzatore Robert Cof
fey ha affermato che quella 
sezione della nave e stata 
schiacciata sul fondo da una 
massa enorme di rottami 
« Laggiu vi era una trappola 
mortale — ha detto Sheila 
Grattan. una giovane ragazza 
che fa parte della missione, 
dopo che il batiscafo era stato 
rimorchiato fino a Fairhaven 
— e tutto quello che si e tro
vato sono stati quattro vas-
soi d'argento e una bottiglia 
di cristallo contenente profu-
mo», ha aggiunto. 

La donna ha comunque af
fermato che i sommozzatori 
considerano la missione riusci-
ta in quanto ha dimostrato la 
validita del metodo usato dai 
due sommozzatori per restare 
sott'acqua per tutto il tempo 
necessario servendosi di una 
capsula pressurizzata invece di 
fare una estenuante spola fra 
la superficie e il fondo. 

Si sono avuti in passato al
tri tentativi di penetrare al-
l'interno dell'Andrea Doria e 
puo darsi che questi tentativi, 
ha dichiarato miss Grattan. 
abbiano in parte provocato 

quella situazione di estremo 
pericolo esistente aU'interno 
del relitto. «La dentro ~ ha 
detto la ragazza — i nostri 
sommozzatori hanno trovato 
pannelli e ogni tipo di mate
riale che pendeva dai cavi. 
Basterebbe che un sommozza
tore urtasse uno di questi pez-
zi sospesi perche tutto gli crol-
lasse addosso». Ha poi 
osservato che anche la natura-
le erosione sottomarina ven-
ficatasi in tutti questi anni e 
le cariche di dinamite che so
no state fatte scoppiare dalle 
precedenti spedizioni hanno 
avuto la loro parte nel provo-
care le condizioni in cui ora e 
ridotta l'Andrea Doria. Anche 
miss Grattan ha affermato che 
i due sommozzatori non sono 
riusciti a ritrovare l'ufficio 
del cassiere, che rappresenta-
va l'obiettivo principale della 
missione. In quell'ufficio vi 
erano quattro casseforti che 
si contava di riportare in su
perficie con il loro prezioao 
contenuto. 

Delucchi ha annunciato che 
presto lui e i suoi compagrd 
tenteranno di recuperare i v»-
lori rlmasti in un altro tran
satlantico affondato, il Lusita-
nia. 

d. h. 

Tragedia in un appartamento di Bologna 

Tenta i l suicidio ma uccide 
la donna che voleva salvarlo 

BOLOGNA, 18. 
Un pensionato di San Laz-

zaro di Savena, un comune 
della cintura bolognese, ha 
ucciso questa mattina poco 
dopo le 10. con un colpo di 
doppietta la donna che gli fa-
ceva le pulizie. Emilia Bassi. 
Quindi si e sparato al volto 
ferendosi gravemente. Si chia-
ma Gaetano Mingozzi ed ha 
68 anni: adesso e gravissimo. 

In base alia prima ricostru-
zione compiuta dalla polizia 
scientifica, si prospetta ripo-
tesi che la Bassi non sia stata 
uccisa intenzionalmente. E* 
possibile. cioe, che la donna, 
mentre stava facendo le pu
lizie nella camera da letto, ab
bia visto il Mingozzi. malato 
da tempo, prendere dai ripo-
stiglio accanto il fucile e. in-
tuendo che volesse usarlo con
tro di se, abbia cercato dl 
difarmarlo. II primo colpo, in 
questo caso, sarebbe esplo-
so accidentalmente; scon vol to 
dalle tragiche conseguenze, 
l'uomo avrebbe poi parzial-
mente mancato il secondo col
po sparato per togliersl la vita. 

II dram ma si e compiuto, 
secondo quanto hanno stabl-
llto le prime indagini dei ca-
rabinierl e della questura, 1m-
prowisamente. La donna, ve-

dova da quattro anni di on 
impiegato del gas. Giuseppe 
Dani, e mad re di due ragazzl. 
Giovanni di 19 anni e Gino 
di 17 anni, era arrivata a casa 
di Mingozzi, come ogni mat-
tino. verso le 9. per le con-
suete pulizie. L'uomo infatti 
vive solo in un appartamento 
di tre stanze e servizi di sqa 
proprieta. Verso le 10 un in-
quilino che abita al piano 
sottostante, Antonio Bugan#, 
ha sentito un colpo forte e 
sordo. Ha creduto che fosse 
scoppiata una bombola di gas. 
Ma poco dopo ha sentito un'al
tra detonazione che questa 
volta ha individuato per un 
colpo di fucile. E* salito di 
corsa al terzo piano' (1A pa-
lazzina ha tre piani ed e com-
posta di sei appartamenti) ed 
ha suonato alia porta di Min
gozzi. Gli ha aperto lo stesso 
pensionato con il volto coperto 
di sangue, la mascella spostata 
e dilaniata dalla scarica di 
palllni che si era sparato. Ge-
meva ed ha detto a stento: 
«Perdono, Emilia: non volevo 
farlon. Bugan6 ha vLsto Tin-
gresso chiazzato da macchie 
di sangue e non e en tra to. K* 
Invece sceso subito ed ha tela* 
fonato al «113 >. 
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II rientro a casa ad una media di 20 all'ora in code lunghe spesso chilometri 

Suite autos trade mai un traffico cosi 
Ingorghi, tamponamenti, incidenti mortali - £ domeniea 26, si annuncia, sara ancor peggio - A Messina e in Sarde-
gna migliaia e migliaia di persone non riescono ad imbarearsi sui traghetti - Vittima di uno scontro, torna a casa 

e la trova devastata da un incendio - II tempo continua a mantenersi buono - Le prime statistiche 

II giudizio del giovani 

Gli adulti leggono 
poco e fumano troppo 
Fumano troppo e leggono 

poco, apendono molto per la 
macchlna e poco per vlaggl, 
spettacoll. per l'lglene e la 
salute e per l'tetruzlone: cosl 

Rubata 
da una mostra 

statua 
preromana 

Una statuetta bronzea dl 
epoca preromana rafflguran-
te la divinita pagana di Prla-
po (raro esemplare archeolo-
gico) e stata rubata nel glorni 
scorsl In un edlflcio di Mon-
tecompatri, un paese a cir
ca 30 chilometri da Roma, 
che ospitava una mostra sto-
rico-archeologica neH'amblto 
delle festivity dell'agosto 
monteclano. A fare la denun-
cia ai carabinleri del paese 
sono stati tre rapperesentanti 
della associazione archeologica 
«Tremontl» i quali avevano 
allestlto la mostra sotto il 
patrocinio del comune di 
Montecompatri e della sovrin-
tendenza alle antichita del 
Lazio. 

La scomparsa della statuet
ta di Montecompatri ha po-
sto nuovamente in rilievo il 
problema dei furti di opere 
d'arte in Italia. Si tratta di 
un fenomeno in continuo au-
mento. Infatti, secondo I da-
ti della direzione generale 
antichita e belle artl dai 168 
furti per 2.328 opere d'arte 
del 1968 si e passati ai 342 
furti (per 5.843 opere) nel 
1972. I furti sono stati 287 
nel 1969. 226 nel 1970 e 291 
nel 1971 ed hanno riguardato 
rispettivamente 3.038, 2.468 e 
5.927 opere. 

1 giovani (tra 1 14 e I 25 anni) 
vedono «consumare» gll 
adulti. 

II queslto posto dall'indagi-
ne I3VET (sulla condlzlone 
giovanile in Italia) era: «R1-
spetto a quanto lei spendereb-
be, gli adulti, in clascuno dei 
seguenti beni o servizl, spen-
dono troppo, poco, o il giu-
sto? ». 

Per quanto riguarda il fu-
mo il 63% degli intervlstatl 
giudica che gll adulti vi spen-
dano «troppo» (oltre 11 65% 
delle ragazze), mentre 11 22% 
ha risposto « glusto» e 11 6 
e mezzo per cento «poco». 

Lettura di librl o glornali: 
per il 40,4% dei giovani gli 
adulti sborsano pochl soldi 
per questo « consumo » (ma la 
pensano cosl solo 36 ragazze 
au cento, contro il 44% dei 
maschi); «giusta» la som-
ma spesa dagll adulti per 11 
38% e «troppa» per il 12% 
dei giovani. 

Auto e moto: il 40% degll 
interrogati pensa che gli adul
ti spendano il giusto per que
sto consumo, il 37% sostiene 
,che e troppo, solo 1'11% ha 
risposto poco. 

Per il turismo e viaggi, gli 
adulti ependerebbero poco a 
parere del 45% dei giovani 
(47% dei maschi), «troppo » 
per il 14% e « giusto » per un 
giovane su quattro. 

II 37% dei giovani spende-
rebbe di piu degli adulti per 
assistere a spettacoll, quasi 
il 20% spenderebbe di meno. 
un 32% pensa che le somme 
destinate dagll adulti a questo 
consumo slano « gluste ». 

Igiene e salute: 47 giovani 
su cento ritengono giusta la 
«fetta» di consumi degli 
adulti, ma il 33% la ritiene 
insufficiente (solo il 30% tra 
le ragazze); un 8% la giudica 
eccessiva. 

Per quanto concerne Tistru-
zlone, il 43% ha risposto « giu
sto » il 37,5% «poco». Come si presentava ieri mattina I'autosfrada del Sole nei press! di Bologna 

Ancora un'emblematica verifica del disastroso stato della medicina preventiva 

IN NOTEVOLE AUMENTO IN ITALIA ICASI 
DI TIFO, PARATIFO ED EPATITE VIRALE 

Lo stesso awiene per varicella, pertosse, morbillo e rosolia - II nostra Paese ha gft il primato nel campo delle malattie 
infettive - Nella sola Roma piu tifo che in Giappone e Inghilterra messi insieme - Agli inquinamenti si somma la man-
canza di qualsiasi intervento sociale - Dal diritto alle cure al diritto alia salute: su 105 mila medici, solo duemila gli igienisti 

I casi di tifo, paratifo ed 
epatite virale, come di altre 
malattie infettive in qualche 
modo assimilabili per veicoli 
di trasmissione. stanno sensi-
bilmente aumentando in Italia, 
un paese che gia detiene un 
pauroso primato mondiale pro-
prio nel campo della diffusio-
ne di quelle malattie che una 
volta si chiamavano delle ma-
ni sporche in quanto dovute 
per dritto o per rovescio al-
l'inesistenza o alia mancata 
adozione di misure, talora ele-
mentari. di igiene e profilassi. 

Cifre 
inquietanti 

L'aumento — tanto piu im-
pressionante perche le rileva-
zioni non comprendono ancora 
i mesi estivi che rappresenta-
no tradizionalmente il momen-
to di piu acuta crisi — e do-
cumentato da una serie di da-
ti appena resi noti da una fon-
te insospettabile come l'lstitu-
to centrale di statistica. Essi 
forniscono da un lato una 
drammatica verifica delle ga-
loppanti conseguenze dei mas-
sicci fenomeni d'inquinamento 
(delle falde idriche. delle co-
ste, di alimenti-base. ecc ) . e 
dairaltro una nuova riprova 
del costo sociaie sempre piu 
alto e intollerabile della man
cata attuazione di una corag-
giosa, radicale riforma sani
taria. 

Le cifre, intanto. I casi di 
tifo denunziati tra il 1. dicem-
bre dell'anno scorso e il 10 
maggio di quest'anno sono 
3.231; negli stessi cinque me
si a cavallo del 71-72 i casi 
erano stati 2.590. L'aumento 6 
del 24,7%. Ancora maggiore 
1'incremento del paratifo: 34,1 
per cento, con 424 casi regi-
strati al 10 aprile scorso con 
tro i 316 alia stessa data 
del 72. 

E sin qui siamo alle classi-
cbe malattie da sudiciume. Se 
•assiamo ora a quelle quanto 
meno favorite dalla mancan-
xa di adeguate difese profilat-
tfebe, il quadro non c meno 

preoccupante. L'incremento e 
acuto per l'epatite virale (nei 
soliti cinque mesi si e passati 
da 13.633 a 14.652 casi. con un 
aumento del 7.4%) e per la 
pertosse (da 4.303 a 4.593. piu 
6,7%); minore per la varicel
la (da 15.640 a 16.019. + 2.4%); 
ma per contro fortissimo per 
il morbillo. le cui denunzie si 
son quasi raddoppiate: da 
19.106 a 33.343. + 74.5%. Per 
non parlare della rosolia: nel 
solo primo quadrimestre di 
quest'anno risultano denunzia
ti 20.200 casi. con un incre-
mento addirittura del 1078.5% 
rispetto alia media degli stes
si periodi del biennio prece-
dente. 

Ma per cogliere l'esatta por-
tata del fenomeno e delle stes-
se cifre che abbiamo appena 
riferito, non basta il confron-
to tra dati omogenei interni. 
riferiti cioe sempre e sol tanto 
all'Italia. U prof. Aldo Bar-
chiesi, docente di patologia 
medica e clinica tronicale nel-
1'universita di Roma, cui si de-
ve l'elaborazione dei dati del-
l'lstat e che e uno dei mag-
giori esperti italiani nel cam
po delle malattie infettive. ha 
compiuto rilevazioni ben piu 
vaste e significative su] rap-
porto d'incidenza di taluni fe
nomeni di morbilita, ed in par-
ticolare delle affezioni tifopa-
ratifiche, in Italia e in tutto il 
mondo. 

Talune anticipazioni di que
sto comparazioni erano state 
fornite — a testimonianza del
la gravita della situazione sa
nitaria del nostra Paese — al 
recente congresso nazionale 
del 1*Associazione degli aiuti 
ospedalieri. Ma se allora si 
seppe (e la stampa denunzio) 
soltanto che in tutti gli Stati 
Uniti si registrava in un anno 
un numero di casi di tifo 
(415) inferiore a quello della 
sola Milano (576). ora il qua
dro s'allarga spaventosamente. 
Ad esempio Roma da sola ha 
piu casi di tifo (536) del Giappo 
ne e dell'Inghilterra messi in
sieme (521). La Sicilia. con i 
suoi 1.345 casi di tifo supera 
tutta la Francia (1.260) e si 
affianca all'Argentina che pe
ri ha cinque volte la popola-

ACQUEDOnO INQUINATO 

80 casi di entente nella Val Serina 
BERGAMO. 18 

Piu di ottanta casi di entente sono stati 
denunciati a Zambia Bassa, una frazione del
ta Val Serina, in provincia di Bergamo. 
L'infezione ha colpito in maggioranza bam
bini e persone anziane. che hanno awertito 
dolori viscerali e vomito. 

In un primo momento s'era pensato ad una 
intossicazione collettiva da generi alimen-
tari guasti. Poi e stato invece acoertato che 
l'epidemia era stata provocate da acqua 
inquinata: proprio quella erogata da un nuo-
vo serbatoio costruito per fronteggiare le 
richieste di un migliaio di villeggianti. 

II tentativo di minimizzare 1'accaduto (per 
tre giorni non e stata data alcuna notizia 

di quel che stava accadendo a Zambia) pren-
dendo tra 1'altro a pretesto la natura c be-
nigna> dell'infezione, non e valso ad atte-
nuare le giustificate preoccupazioni della 
popolazione, tanto che le autorita sono state 
costrette a pubblicare un manifesto per tran-
quillizzare gli utenti. 

Nel proclama si annuncia la immediata chiu-
sura del nuovo acquedotto (ma non ancbe 
una inchiesta per accertare le responsabiUta 
dell'accaduto) e I'invio al Laboratorio di 
igiene e profilassi di Bergamo di campioni 
dell'acqua di cui e stato peraltro gia accer-

tato l'inquinamento ma non la causa di 
esso. Nel frattempo sono state riattivate le 
vecchie condotte. 

zione dell'isola; la Campania 
batte cinque a una gli USA. 

Se poi ci si Umita ai casi 
denunziati in Italia nei primi 
dieci giorni dell'aprfle scorso 
(ripetiamo: quando cioe e ap
pena iniziata la tradizionale 
curva ascendente delta fase 
critica). delle dimensioni del 
sottosviluppo sanitario italiano 
si avra un'immagine ancor piu 
cruda. I casi di tifo gastroen-
terico registrati in dieci giorni 
in Puglia (84) sono quasi i) 
doppio di tutti i casi denun
ziati neU'intero 71 in Svezia 
(45) e quasi il triplo di quelli 
olandesi. sempre di tutto un 
anno (30 casi). 

II diritto 
alia salute 

Scontata a questo punto una 
osservazione solo apparente-
mente tranquillante. Ma que-
ste malattie — dice qualche 
imprudente ottimista — non 
sono piu letali. anzi pratica-
mente son tutte o quasi facil-
mente curabili; I'indice di con-
trazione della mortalita nel no-
stro Paese si e abbassato di 
duecento volte rispetto a set-
tant'anni fa, e ormai esso 
compete con quelli dei paesl 

sanitariamente piu moderni. 
L'osservazione non regge e 
anzi proprio la sempre mag
giore discrasia fra mortalita 
(ridotta ad un duecentesimo) 
e morbilita (ridotta di appena 
un terzo. e per giunta con ten
denza netta al recupero) e 
semmai un'ulteriore. emblema-
tica prova deH'arretratezza 
della gestione sanitaria italia-
na tutt'al piu tesa — spesso e 
ottimistico anche dir questo — 
a rappresentare un'assicura-
zione contro le malattie ma 
non certo a garantire la ben-
che minima azione preventiva. 
cioe in sostanza a garantire 
non gia solo il diritto alle cure 
ma in primo luogo i! dit itto al
ia salute. (Tant'e che in Ita
lia la spesa per attivita dia 
gnostico - terapeutiche incide 
per il 91.32% sulla spesa sani
taria complessiva, mentre per 
I'attivita di prevenzione resta 
una briciola dell'8.68%). 

Ecco allora come al dilaga-
re degrinquinamenti da specu-
lazione, da protezione oggetti-
va di massacri urbanistici, da 
irresponsabile ignavia per la 
sistemazione :dro-geologica, da 
mancata attuazione di fonda-
mentali interventi sociali (la 
casa, i trasporti, la scuola, gli 
ospedali stessi, ecc.), si salda-
no le conseguenze di una disa-

strosa mancanza di interventi 
pubblici financo per propagan 
dare elementart misure di pro
filassi. 

Chj sa ad esempio che per 
fronteggiare il tifo basterebbe 
una semplico vaccinazione pe
riodica per via orale (due pa 
sticche al giorno per tre gior
ni consecutivi)? Ben magra 
consolazione. certo. per chi e 
costretto magari in queste ore 
a fare il bagno in un mare 
gonfio di bacilli: ma pur sem
pre un'arma di relativa difesa. 
seppure dall'interno di un si-
stema che invece va profonda 
mente mutato. Gia, ma a chi 
poi affidarne la propaganda? 
Su 105.092 medici che esercita 
no oggi in Italia, solo un paio 
di migliaia sono gli igienisti. 
e neppure tutti per giunta so
no impiegati in attivita preven 
zionali. 

Ma anche questo. in definiti 
va. e un prodotto esemplare di 
questa nostra organizzazione 
sanitaria che pud e deve esse-
re radicalmente cambiata 
prendendo a base le proposte 
di riforma presentate in Par-
lamento all'inizio dell'estate 
dal nostro Partito e gli stessi 
impegni assunti formalmente 
dal nuovo governo. 

Giorgio Frasci Polara 

Uominl della pollzla strada-
le, carabinlerJ, peralno flnan-
zierl impegnati «masslccia-
mente» — il che signlflca 
permessl sospesi, licenze re-
vocate, tutti insomma in ser-
vialo — aulle autostrade Ita-
llane; declne dl ellcotterl 
che continuano a volteggiare 
sulle code arroventate di au
to e roulotte, di camion e 
motociclette; perslno le car-
tine disegnate dalla Stradale 
e pubblicate su tutti i glorna
li con i « punti neri» del traf-
fico. quelli che andrebbero 
evitati, come la peste... Ma 
il rlsultato e stato identico, 
e perfettamente «logico»: il 
rientro, iniziato ormai da 24 
ore, che oggi conoscera una 
sua punta e domeniea la se-
conda, forse ancor piu mas-
siccla, e caotico, difficile, ta
le da far saltare subito i ner-
vi a coloro che avevano pas-
sato qualche giorno di tran-
quillita; va avanti a strappi 
e slnghiozz-i, a veloclta ancor 
piu ridotte di quelle dell'eso-
do. Si parla di medle inferlo-
rl per lunghi tratti autostra-
dall ai 20 chilometri orari; 
si parla di code lunghe chi
lometri e chilometri; dl in-
tasamenti giganti soprattutto 
nei punti dove ci sono le 
tradizionall ed lmmancabili 
deviazioni per «lavori in cor-
so»; di una catena di tam-
ponamentl, di incident!, natu-
ralmente e purtroppo di nuo-
ve vittime. 

Le notizie che arrlvano dal
le regioni di tutta Italia so
no per lo piu identiche, par-
lano tutte lo stesso linguag-
gio. A Messina migliaia di au-
tomobilisti stanno attenden-
do di imbarearsi sui traghet
ti per il continents; a Caglia-
ri e negli altri porti della 
Sardegna succede la stessa co-
sa, se non di peggio. L'altra 
sera 150 persone non aveva
no trovato imbarco a Porto 
Torres; ieri sera il disagio 
dei turisti e stato piu sen-
sibile e gli inconvenienti so
no awenuti anche ad Olbia 
e a Golfo Aranci. In quest'ul-
timo porto 800 persone e 275 
automobili non hanno tro
vato posto su traghetti delle 
Ferrovie dello Stato e, in par
te, si sono imbarcate ieri mat
tina e nel pomeriggio; ad 
Olbia sono rimaste a terra 
500 persone ed un centinaio 
di automobili, mentre a Por
to Torres oltre 200 persone 
hanno dovuto dormire in lo
cal! di fortuna e sono partite 
con molto ritardo. 
• I caselli di ingresso delle 
autostrade sembrano altret-
tanti nodi di traffico cittadi-
no. In pochi sembrano voter 
segulre i consign della Stra
dale: quello, soprattutto, di 
viaggiare sulle vecchie strade 
statall, sulle strade seconda
r e dove e'e qualche curva 
in piu ma dove non esistono 
code. Per esempio, mentre 
l'Emilia e libera, sui tratto 
toscano dell'Autostrada del 
Sole il traffico e aumentato 
sensibilmente in queste ulti-
me ore slno a provocare pau-
rosi ingorghi, soprattutto nel 
primo tratto appenninico. So
no segnalati anche alcuni 
tamponamenti con feriti non 
gravi. H movlmento e parti-
colarmente intenso in direzio
ne nord, per il rientro dei 
numerosl turisti che avevano 
raggiunto il sud della peni-
sola. 

Traffico intenso anche su 
tutte le strade ed autostrade 
del Veneto, specialmente in 
direzione dl Milano. Ieri po
meriggio, per meglio control-
Iare il traffico. si e alzato in 
volo anche un elicottero, mes-
so a dlsposlzlone dalla Legio
ns della Guardia di finanza 
di Venezia. Nelle ultime 24 
ore oltre 430.000 veicoli sono 
transitati lungo le principal! 
vie di comunlcazione della 
regione. 

Sotto il controllo di tre ell-
cotter! si sta svolgendo in
vece lungo le strade della Li-
guria il grande rientro dalle 
vacanze. Entro oggi si preve-
de che per le autostrade che 
dalla Ligurla portano a Mi* 
lano e a Torino translteranno 
quasi un milione dl autovet-
ture. n traffico ieri lun
go le autostrade liguri si e 
svolto intenso ma scorrevole. 
Altrove invece e stato intenso 
e assolutamente non scorre
vole. 

Ancbe la catena di incidenti 
si allunga. La stanchezza per 
le code, per le lunghe ore pas-
sate al volante ha la sua par
te di respon5abilit&; ma con-
ta molto anche rimprudenza, 
il mancato rispetto di norme 
elementari. Un uomo di 59 
anni e stato per esempio uc-
ciso a Rho da un automobili 
sta che aveva scamblato la 
strada di attraversamento del
la cittadina per una pista da 
corsa e che, appunto per que
sto, e stato arrestato. A Bar! 
un'c Alfa » lanciata a forte ve
loclta ha travolto un clclomo-
tore: due le vittime. Sull'auto-
sole, airaltezza del casello di 
Reggio Emilia, una cbianchi-
na» e uscita di strada, sem-
bra per un colpo di sonno del-
1'autista: una vittima, due fe
riti In gravissime condizioni. 
Poco dopo. nello stesso punto. 
un gigantesoo tamponamento 
tra dieci e piu auto; per for
tuna, nessun morto ma una 
enorme coda. 

Ci sono anche notizie diver
se e purtroppo ancora dram-
matlche. Un uomo di 51 anni, 
Matteo Tipaldi, e morto nello 
ospedale dove aveva appena 
trasportato con la sua auto le 
vittime di uno scontro awenu 
to sull'autostrada Salerno-Reg-
gio Calabria: e stato stroncato 
da un edema polmonare. E* 
morta anche una giovane don
na, che il Tipaldi aveva soc-
corso. Invece Salvatore Luci-
fera, da Ragusa, si e rovescia-
to con l'auto con la quale sta
va portando moglie e flgll al 
mare; per fortuna, nessuno dei 
quattro ha rlportato gravi fe-
rite ma il peggio doveva anco

ra venire. Rientrati a casa 
con le loro gambe, i Luclfera 
1'hanno trovata distrutta da 
un violentlsslmo incendio: un 
corto clrcuito, la causa. 

Anche le stazioni sono prese 
di nuovo d'assalto. Oil emi
grant! stanno ripartendo per 
le nazlonl dove lavorano; le 
ferrovie comunlcano di aver 
organizzato trenta trenl stra-
ordinari ma non si sa come e 
quando rnuoveranno: e invece 
certo che 1 convogll a lungo 
percorso gia viagglano con 
grossl ritardl. Le cause sono 
quelle note: la rete ferrovla-
ria itallana non pub soppor-
tare un traffico superiore al-
l'attuale, vlsto che i trenl 
gia viagglano ad una dlstanza 
dl appena tre chilometri l'uno 
dall'altro. 

II tempo, intanto, continua a 
mantenersi buono; le tempera 
ture sono sempre elevate; 11 
caldo non accenna a dlminui-
re. Solo in Sardegna alcuni 
temporal! hanno mltigato l'afa 
dei giorni passati. Si sono ab-
battutl soprattutto in vaste 
zone dell'lnterno provocando 
anche danni alle culture. Le 
zone piu colpite sono state 
quelle del Goceano e del Logo-
duro, In provincia di Sassari, 
e le campagne dl Seui nel nuo-
rese. A Nugheru San Nicola 
un fulmlne ha colpito l'anten-
na della radio rice-trasmitten-
te deH'osservatorio delle squa-
dre antincendi; due guardie 
forestall, scaraventate a ter
ra, hanno riportato contuslo-
ni. Un altro fulmine si e ab-
battuto su un gregge nelle 
campagne dl Seui carbonlzzan-
do quindici pecore. II pastore 
e stato scaraventato a parec-
chl metri dl distanza; e rima-
sto contuso. 

Intanto cominciano a venlr 
fuori le prime cifre, le prime 
statistiche sull'esodo, soprat
tutto di quello del ferrago-
sto. II ministro degli Interni 
sottolinea che sono state ele
vate circa 30 mila contrawen-
zionl al giorno e spiega che rl-
guardano solo una plccola par
te delle Infrazioni commesse. 
Le locallta turistiche di «re
cente scoperta» tengono in
vece a far sapere che hanno 
fatto registrare, nel giorni da! 
14 al 17 agosto, un incremento 
del mille per cento. Qualcun 
altro racconta un dato allucl-
nante: nel giorno di ferrago-
sto e'erano 55-60 mila bagnan-
ti per ogni chilometro di co-
sta. Nello stesso giorno sareb-
bero stati spesi 400 millardi 
di lire, per lo piu in generi 
alimentari. Sarebbero stati 
venduti nel breve spazio di 24 
ore 30 mila angurle e circa 
50 milioni di bevande imbotti-
gliate. Questa seconda cifra 
sarebbe valida anche per i ge-
lati. 

Domani la situazione dovreb-
be normalizzarsi. Una seconda 
ondata di rientro. forse ancora 
piii massiccla, e prevista per 
domeniea 26 agosto, quando 
per giunta si aprira la caccia. 
Colonne Intere di reducl dalle 
ferie e di seguacl di Diana 
si incontreranno sulle auto
strade e forse, spiegano I 
« pesslmistl». ogni record sa
ra polverizzato. 

Messaggero: 
ricusato 

il presidente 
del Tribunale 
Con un ricorso presentato al

ia seconda sezione feriale del 
tribunale civile di Roma gli 
awocati dei sindacati che si 
sono costituiti nella vertenza 
tra la societa editrice del 
«Messaggero* e il direttore 
Alessandro Perrone. hanno di-
chiarato di ricusare il presi
dente del tribunale Angelo 
Jannuzzi. che a partire dal 22 
avrebbe dovuto presiedere il 
collegio incaricato di esami-
nare il reclamo proposto dai 
legali dell'editore di destra 
Rusconi contro la decisione del 
pretore Fucilli che aveva giu-
dicato illegittima la rimozione 
del direttore in carica del quo-
tidiano. 

I sindacati. che come e noto 
partedpano alia vertenza soste-
nendo che il licenziamento di 
Alessandro Perrone, viola le 
norme dello statuto dei Iavora-
tori sono la Fedcrazione Italia-
na Lavoratori del Libro - Feder-
libro CISL. il sindacato provin
ciate di Roma Filagic-UIL. la 
Federazione provinciale poli-
grafici e cartai CGIL. L'esposto 
dei legali delle organizzazioni 
sindacali (av\-ocati Ventura, 
Trotta, D'Amati, Assennato, 
Fabbri. Muggia. Nigro) pren-
de le mosse dalla pronuncia 
con la quale il presidente Jan
nuzzi dichiard lo scorso 2 ago
sto che la decisione del preto
re Fucilli, nell'accogliere il ri
corso dei sindacati, di far pro-
cedere i competenti uffici alia 
annotazione nel registro della 
stampa del suo decreto negan-
tc validita al b'cenziamento di 
Alessandro Perrone, appariva 
come «un prowedimento ab-
norme». Dopo aver affermato 
che un atto del genere «si po-
neva al di fuori dcll'ordinamcn-
to>. Jannuzzi dispose che non 
si facesse c luogo alia anno
tazione ordinata dal pretore*. 

Jannuzzi, sostengono ora i le
gali dei sindacati nel ricorso 
per la ricusazione, gia si e pro-
nunciato sulla controversia in 
atto. e sulla base degli artico-
li del codice di procedura ci
vile, che trattano i casi in 
cui per l'interesse del giudice 
6 prevista 1'astensione e la ri
cusazione, non pud presiedere 
un nuovo collegio chiamato a 
giudicare sulla stessa vertenza. 

1953-1973: VENT'MNI CON I LIBRI DEfiU 

EDITORI RIUNITI 

CAMPAGNA PER LA LETTURA 

In occaslone del • Mese delta Stampa Comunlsta • L'Unlta 
e Rlnascita, In collaborazlone con gll Edltorl Rlunltl. pro-
muovono una campagna per la lettura. msttendo a dlspo
slzlone del proprl lettorl 7 PACCHI LIBRO degll EDITORI 
RIUNITI AD UN PREZZO DEL TUTTO ECCEZIONALE. 
Inoltro chl acqulstera uno o pICi pacchl rlcevera IN 
OMAGGIO UN MANIFESTO della Rlvoluzlone russa. 
E' una Inlzlativa destlnata a dlffondere l'interesse per II 
libro tra le masse popolarl, I lavoratori e I giovani che 
dalla lettura vogliono attlngere, oltre a nuove cognizlonl. 
consapevolezza e slcurezza nella lotta per II prograsao e 
per I'emanclpazione del lavoro. 
L'offerta speolale e valida dal 10 glugno al 30 aettembre. 

1. Marx, Engels, Lenin 
MARX-ENGELS Carteggio 

6 volumi In cofanefro L. 8.000 

LENIN . Opere scelte » 2.000 

Costo totale L. 10.000 

Prezzo vendita per lettorl delPUnita e Rlnascita L 5.500 

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

volsero il mondo L. 1.500 

MAJAKOVSKIJ Opere 
8 volumi in cofanetto » 8.500 

Costo totale L. 10.000 

Prezzo vendita per lettorl dell'Unlta e Rlnascita L 5.S00 

3. II pensiero 
DIDEROT 

VOLTAIRE 

HERZEN 

BLANQUI 

HELVETIUS 

democratico 

Interpretazione della 
natura 

Lettere inglesi 

Sviluppo delle idee ri-
voluzionarie in Russia 

Socialismo e azione r i-
voluzionaria 

Dello spirito 

L. 

» 

» 

» 

» 

600 

700 

700 

900 

900 

Costo totale L. 3.800 

Prezzo vendita per lettorl deU'Unita e Rlnascita L 2.000 

4. Imperiallsmo e lotte di liberazione 

DAVIS La rivolta nera L. 1.500 

MOISY L'America sotto le armi » 1.800 

HO CHI MINH La grande lotta » 1.200 

THEODORAKIS Diario del carcere » 1.800 

Costo totale L 6.300 

Prezzo vendita per lettorl dell'Unlta a Rlnascita L 3.500 

5. Memorie e testimonianze di militanti 
AUTORI VARI 

CACCIAPUOTI 

CALANDRONE 

MASSOLA 

I compagni L 3.000 

Storia di on opera io 

napoletano » 1.800 

Comunista in Sicilia » 1.800 

Memorie 1939-1941 » 1.200 

Costo totale L 7.800 

Prezzo vendita per lettori deU'Unita e Rlnascita L 4.000 

6. La Resistenza 

LONGO 

COLOMBI 

MILANI 

BERGON2INI 

PAJETTA 

DE MICHELI 

Sulla via dell'insurre-

zione nazionale L 2.500 

Nelle mani del nemico » 1.000 

Fuoco in pianora » 1.000 

Quelli che non si ar-

resero » 1.000 

Douce France » 1.000 
T Gap » 1.000 

Costo totale L 7.500 
Prezzo vendita per lettori deU'Unita e Rinascita L 4.000 

7. Vita italiana 

DEL BOSCO 

AUTORI VARI 

Da Pinelli a Valpreda L 

Dossier sui neofasci-
smo » 

NOVELL! Spionaggio Rat » 

FORTEBRACCIO Corsivi 7 0 > 
AMBROSINI Rapporto sulla repres-

sione » 
I boss della mafia » 

800 

800 

500 

900 

700 

1.500 

Costo totale L 5200 

Prezzo vendita per lettori deU'Unita 0 Rlnascita L 2300 

Desldero rfcevere 1 pacchl 
numero: 

O O O O 
Desldero ricevere 1 pacchl 
alderato. 
Nome 
Cognome 
Indlrizzo completo 

contrasesgnatl con II 

© © O 
contrassegnatl con II 

Rltagllare e Invlare In busts chlusa o Incollare su carta 
Una postale Intestando a: Editor! Rlunltl. Viale Regina 
Margherlta. 290 • 00198 Roma. 
Spese postall a carlco della casa editrice. 
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ARRIVANO ANCORA CENTINAIA PI CRONACHE 
PER L'INCHIESTA SU " IL LAVORO DEI TUOI GENITORI" 

Da Salerno, Anna Maria si lamenta perche I gonllorl, per 
colpa del loro lavoro fallcoso, « $1 fanno sublto vecchi * slc-
che non c'6 « mat abbastanza tempo per parlare di tante 
cose ». Anlonla scrlve da un paese della provlncla di Varese, 
supperglu la stessa cosa: « i mlel genitori — spiega — sono 
un po' vecchi t e la sera «se qualche volta ho blsogno di 
domandare qualcosa oppure voglio fargl i vedere II bel voto 
che ho preso a scuola non posso mat», perche sono troppo 
stanch! e al papa «certe volte gli capita dl addormentarsi 
mentre mangla la sera». 

Probabilmente II padre e la madre dl Anna Maria e dl 
Antonla non son oaffatto «vecchi», ma per le f igl le, che 
hanno dieci anni, stanchezza e vecchiala si confondono facil 
mente. 

Del resto, anche Gabriella racconta del padre che torna 
a casa stanchlsslmo c e con tanta sete perche cl sono tantl 
fornl che scaldano II ferro » (e pol « va al cinema a rompere 
i blglietti perche deve mantenere not tre bambini »), e Maria 
Paola, dopo aver descritto le bruciature del padre che fa II 
taglialore in fonderia ed ha la silicosi, dice: c quando torna 

dal lavoro va sublto a corlcarsi a letto i . 
La maggloranza del bambini che hanno parteclpalo alia 

nostra inchiesta parla del lavoro fatlcosisslmo del genltori 
e lo denuncia come II motivo essenzlale che gll toglle la 
possibility dl glocare, parlare, confidarsi con loro. E' loglco 
cost che Anna, quando va a trovare qualche amlchetta « be-
nestante», Invidl II tempo llbero del genltori «che tornano 
serenl dall 'ufflclo» e che possono discutere con I f lgl l < del 
fatt i che accadono In tutto II mondo». 

In tutti quest! bambini pero c'e sempre una carica di 
olllmlsmo e di speranza: anche se spesso non e ospressa 
esplicltamente, si riconosce nelle loro cronache una matrlce 
positiva comune. Sono bambini che crescono In faniiglle di 
lavoratori, dl comunistl, dl democratic!, dove si soffrono le 
conseguenze della disoccupazione, del bassi salari, del lavoro 
malsano e pesantlssimo, pericoloso e ossessivo, ma contenv 
poraneamente si lotta per una societa diversa, per un avvenire 
mlgllore, e si ha fiducia nel successo di questa lotta. 

m. m. 

SI FANNO SUBITO VECCHI 
Si fanno 
subito vecchi 

Mio fratello ogni domenica fa la dif-
fusione dell'Unita e quando torna a 
casa. io certe volte la leggo. Oggi ho 
visto la rubrica Unita-scuola, e cosi 
ho deciso anch'io di inviare una let-
tera. Mio papa si alza alle cinque del 
mattino.fa il bracciante e mamma, che 
si alza un po' prima, fa la barista 
Di preclso non so quanto guadagna-
no. Io penso che non sia un buon la
voro fare il bracciante perche si fa-
tica troppo. Alcune volte vado da 
mamma ad aiutarla e qualche volta 
anche da papa. Adesso sono quasi 
vecchi e io non voglio fare lo stesso 
mestiere perche subito si fanno vec 
chi e non abbiamo mai abbastanza 
tempo per parlare di tante cose. ;-. 

ANNA MARIA PASTORE - 1. me
dia - SIANO (Salerno) 

Nella mia famiglia 
c'e sempre 
tanta allegria 

Sono una bambina di undici anni 
vado a scuola e frequento la quinta 
elementare, ho due fratelli e tre so 
relle, una e sposata. Mio padre la-
vora in un posto brutto, pero per gua-
dagnare un po' di soldi si sacrifica 
cosi una volta. Mio papa mi ha fatto 
vedere il posto dove lavora, e uno 
stabilimento grande e brutto. Lavora 
la gomma ma non guadagna tanto 
arriva solo a guadagnare 100.000 lire 
al mese io come ho gia scritto studio 
e vorrei tanto continuare a studiare 
pero il mio papa non puo perche lo 
stipendio e poco e noi siamo in tanti 
in famiglia. Mia madre invece e ca 
salinga, cura la casa lei vorrebbe la.-
vorare ma non puo perche e sempre 
malata e poi e poi non ce la farebbe 
io penso che se non potro continua
re gli studi lavorero sempre per gua
dagnare tanti soldi e cosi mio papa 
e mia mamma non dovranno piii fa 
re sacrifici. pero non vorrei fare il 
lavoro di mio padre perche e un la 
voro brutto e sporco. 

Mio padre quando torna a casa dal 
lavoro e sempre molto stanco, certe 
volte gli capita di addormentarsi men 
tre mangia di sera noi mangiamo alle 
sette e verso le nove va a letto e se 
qualche volta ho bisogno di domanda
re qualcosa oppure voglio fargli ve 
dere il bel voto che ho preso a scuo 
la non posso mai perche i miei ge 
rutori sono un po' vecchi, mia madre 
e anziana e dopo che ha fatto i la 
vori di casa e stanca, e cosi anche 
mio padre comunque anche se e cosi. 
io voglio sempre tanto bene ai miei 
genitori perche anche se non siamo 
ricchi nella mia famiglia c'e sempre 
tanta allegria e tiriamo avanti cosi 

ANTONIA COLANGELO - V ele 
mentare - CEDRATE (Varese) 

Spero tanto che 
il mio fratellino 
studiasse 

II mio papa lavora in fonderia e 
fa i! tagliatore e la mia mamma fa la 
casalinga. che deve accudire in casa 
oltre a me ho anche una sorellina e 
un fratellino. Il mio papa mi dice 
che e un lavoro molto faticoso, deve 
tagliare i pezzi bollenti dal forno. tut
ti i giorni che il mio papa ritorna dal 
la\oro dopo otto ore su tutto il pet-
to e le braccia quasi tutto il corpo 
ha tante bruciature e prende anche la 
pensione per la silicosi e un lavorc 
brutto vorrei tanto che il mio papa 
cambiasse lavoro cosi starebbe bene. 
lo spero tanto di venire presto grande 
per aiutare la mia famiglia. 

10 vorrei tanto che facesse un lava 
ro molto piu pulito che non prendes 
se tanta polvere di non lavorare in 
fonderia. II mio papa quando ritorna 
dal lavoro va subito a coricarsi sul 
letto che e molto stanco. io spero tan 
to che il mio fratellino studiasse cosi 
non farebbe il lavoro che fa il mio 
papa. Io vorrei tanto che la mia let-
terina la pubblicate cosi il mio babbo 
la legge rebbe. 

MARIA PAOLA CONCAS - 3 ele
mentare - RIVOLI (Torino) 

Non hanno tempo 
di giocare con noi 
e di ascoltarci 

11 mio papa lavora in officma 8 ore 
tutti i giorni viene a casa sempre 
sianco e con tanta sete perche ci so
no tanti form che scaldano il ferro. 
Tutte le sere e la domenica va al ci
nema a rompere i biglietti perche de
ve mantenere noi tre bambini. La 
mamma lava e stira 1 nostri vestitini 
poi la nonna guarda il fratellino piu 
piccolo che ha 8 mesi e la mamma va 
a fare i conti dove .si vende la ben 
zina pero ci va solo alcuni giorni. Io 
vorrei che I miei genitori lavorassero 
piu poco parchd adesso non hanno 
tempo di giocare con noi e ascoltarci. 

GABRIELLA RISI - 1. elemen 
tare - PLADENA (Cremona) 

I loro genitori 
tornano sereni 
dall'ufficio 

Mio padre e operaio nella O.M.C. e 
al quando vedo c un lavoro abbastan
za pesante, .sia d'estate che d'invemo. 
D'mvemo, siccome non possediamo 
una macchina, esce dunque, con ac-
qua e vento e finisce con stare ma-
lato per un po' di tempo. D'estate, 
tnma a casa sfmlto. dopo 8 o 0 ore 
di lavoro con un sole cocente. A vol
te, quando vado a casa di qualche mia 
arnica benestante e vedo i loro geni-
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Laura Giordano di Bel lar ia disegna il 
papa quando insegna e quando di f fon-
de I'Unita 

tori tornano sereni daU'ufficio, anchio 
vorrei vedere la stessa serenita in mio 
padre, questi infatti hanno molto tem
po Hbero e insieme ai figli discutono 
di problemi giovanili e di fatti • che 
accadono in tutto il mondo. Mia ma
dre e casalinga e come si sa anche 
stando in casa fatica perche deve ba-
dare a tutto. Io non possiedo una bel-
la casa come io la immagino nei miei 
sograi ma mia mamma con le sue cure 
la trasforma accogliente e carina. An
che se non possiedo cio che io Io sem
pre sognato mi basta di avere due 
cose al mondo: mia madre e mio padre. 

ANNA BATTAGLIO - 3. media -
S. Nicola La strada (Caserta) 

Io* capisco 
gia le lotte 

II lavoro di mio papa e troppo pe
ricoloso e pesante. Mio papa lavora 
da carpentiere in ferro sul ponte del-
I'autostrada qui a Bagnara, mio papa 
e delegate- d'azienda in cantiere. e io 
capisco e lo so le lotte che fa all'inter-
no del cantiere, per il contratto di 
lavoro, per la democrazia, per I'infor-
tunio sul lavoro. sono all'ordine del 
giorno e continue. Mio papa guadagna 
150 mila lire al mese, siamo 6 figli. 
mia mamma lavora saltuariamente. in 
un'altra categoria boschiva depressa e 
sfruttata, i miei due fratelli i piu 
grandi. vanno a scuola professionale 
e le sorelline Angela, Rosaria. Gio 
vanna sono piu piccoli di me percio 
andiamo avanti a stenti, una parte 
del salario e per la fitto di casa, 
perche mio papa e stato sempre di
scriminate per una casa popolare. Ca-
ra Unita quando finiremo di trioula-
re noi sfruttati io sono una ragazza 
di 12 anni e capisco gia le lotte. quan
do la sera vedo mio papa dico che 
dura questa vita piena di sacrifici, per
cio io all'eta mia sono attivista della 
FGCI sia in classe che fuorj contro 
lo sfruttamento e antifascista. e per 
una societa piu giusta. 

FELICIA SPAMPINATO - 4. ele
mentare - Bagnara Calabra 

II mestiere di notaio 
e pieno di macchine 
da scrivere 

11 mio babbo fa il notaro e la mia 
mamma la professoressa. I miei ge
nitori me ne parlano spesso del loro 
mestiere la mia mamma qualche vol
ta mi dice che il mestiere della pro 
fessoressa non e molto facile e il mio 
babbo mi dice che nel mestiere del 
notaro si fa molti contratti. Ho visto 
il posto di lavoro dei miei genitori e 
m' piace molto. Del lavoro dei miei 
genitori ne penso bene perche il me
stiere del notaro e pieno di macchine 
da scrivere e quello della professores 
sa perche si insegna tante belle cose 

Io so che la mia mamma guadagna 
160 mila lire ma non so quanto gua 
dagna il mio papa pero credo che gua-
dagni molto in confronto a tanti al-
tri. Io non desidero che i miei geni-
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Micaela Anzellini di Civita Casttllana 
(Viterbo) si lamenta perch* la mam
ma guadagna solo < la polvere dei mo-
b i l i » facendo la casalinga. Nel dise 
gno, II padre sembra un camionista, 
ma e invece un professore di disegno 
la cui scuola e molto lontana dal paese. 

tori cambino lavoro perche sono con-
tenta di quello che svolgono. 

La mia mamma quest'anno non ha 
potuto stare con me perche ha avuto 
scuola di pomeriggio e il mio babbo 
sempre quest'anno lavorava in Garfa-
gnana e neppure lui ha avuto il tem
po di stare con me. Ora pero e tor-
nato a Firenze e sta molto con me. 
Quando saro grande non voglio fare 
lo stesso lavoro dei miei genitori ma 
la maestra di prima elementare. 

CHIARA PICCININI - 1. elemen
tare - FIRENZE 

Quando saro grande 
appena un altro po'... 

II mio papa e bracciante agricolo e 
la mamma casalinga forzata perche e 
malata. Mi parla del suo lavoro e di
ce che si fatica tanto e si guadambia 
poco, l'assistenza e pietosa per non di 
re vergognosa, e tante medicine per 
mamma bisogna pagarle e con quali 
sacrifici! Si va in pensione con quat-
tro soldi a 65 anni e certa gente ci 
va a 47 anni con un mucchio di mi-
lioni. 

11 tempo di stare con me lo trova 
perche mi vuole bene e mi compra 
quello che puo, ma io non glielo cerco 
mai. In intanto leggo molto, leggo 
sempre anche 1'Unita perche mio zio 
la compra tutti i giorni, e quando sa
rd grande appena un'altro po', faro il 
sindacalista voglio guidare i braccian-
ti alia lotta contro gli sfruttatori. 

MARIO PENNACCHINI - 4. ele
mentare - CIVITELLA SAN 
PAOLO (Roma) 

Vorrei che papa 
facesse il cantante 

II mio papa fa il capomastro e la 
mamma casalinga. II lavoro di papa 
e pericoloso perche possono cadere dai 
tetti delle case. Cosi vorrei che il papa 
cambiasse mestiere e facesse il can
tante. 

DANIELA AMICI - 2. elementare 
- S. MARIA NUOVA (Forli) 

Papa e bravo 
e pochi lo sanno 

Mio padre e uno scrittore. La mam
ma accudisce alle cose di casa. aiu-
tata da papa a cui corregge i raccon-
ti che scrive, spesso di notte. Papa 
ha pubblicato poesie e favole per ra-
gazzi. Egli scrive da sempre e non 
pubblica mai perch£, dice lui, deve es-
sere un editore, quello suo di orien-
tamento democratico. Dice anche che 
e difficile poiche ci sono molti scrit-
tori. Dice anche che lui vuole essere 
letto solo se merita; e questo lui non 
lo sa. Io. quando lui legge i suoi rac-
conti rido tanto e altre volte ho rab-
bia perche papa e bravo e pochi lo 
sanno. Egli lavora a casa. Il suo la
voro e lo psicanalista. Lui dice che 
in una societa piu giusta, questa profes-
5ione non servirebbe. Sono contenta 
che lavori a casa. che curi la nostra 
educazione. Non so quanto guadagna, 
so soltanto che fin da quando ero 
molto piccola, il regalo che mi ha 
sempre promesso e che ancora non 
ha potuto mantenere, e stato quello 
di prendere in affitto un appartamen-
to di 4 camere. Mi piace il suo lavo
ro e della collaborazione che riceve 
da mamma (papa e un autodidatta). 

Forse, un punto negativo, a parte 
!a casa piccola e senza luce, e che il 
suo lavoro non gli lascia molto tem
po a disposizione; ma questo e suffi-
ciente per ritrovarselo sempre tra i 
piedi in cucina, nel corridoio, al ba-
gno, in camera nostra a controllare 
che i compiti miei e di Simonetta sia-
no fatti bene. Non ho idea di cosa 
vorrei fare da grande; papa dice di 
non pensarci, di studiare e leggere 
molto che poi si vedra, intanto ho ini-
ziato a leggere i libri della bibliote-
ca di papa, i due che ho letto que-
st'ultima settimana sono: Favole al 
telefono di Gianni Rodari e II diario 
di Anna Frank. Anche questi scrivo-
no bene. Queste letture, dice papa, mi 
servono a comprendere meglio ogni 
cosa e a coltivare la mente per non 
dovere avere mai paura nella vita, di 
niente e di nessuno. 

SILVIA GRAZHNO - 1. media -
ROMA 

Sono molto 
orgogliosa 
di mio padre 

II mio papa fa Tinfermiere ma stu-
dia da tecnico di radiologic Guadagna 
discretamente ma i sacnfici sono tan
ti. Durante il periodo scolastico ci ve-
diamo solo al sabato e alia domenica 
perche va e torna dal lavoro mentre 
io dormo ancora. 

Come ho gia detto. frequenta una 
scuola serale e parte da casa alia mat-
Una alle sette e torna alle ventitre. 
Lavora al polichnico «S. Orsola* di 
Bologna mentre noi abitiamo a Imola 
percio ha anche il d;sagio del viaggio. 
Io scno molto orgogliosa di mio padre 
che ha fatto e fa tutt'ora sacrifici per 
raggiungere una discreta posizione spe-
cialmente se penso che pochi anni fa 
faceva il manovale in una fabbrica. 

Anch'io credo che seguiro la strada 
di mio padre pert sono piu fortunata 
perche potro studiare prima di comin-
ciare a kvorare e questo Io devo alle 
lotte che sono state fatte fino ad oggi 
da mio padre e da chi come lui si 
batte per migliorare le condizioni del 
popolo. Mio padre svolge anche una 
attivita sindacale e a volte lo ascolto 
mentre mi parla delle azioni che intra-
prende e delle relazionl che tiene ai 
congressi. Io lo ammiro molto e spero 
di diventare come lui. 

IVAN COBALTO - V elementare 
IMOLA (Bologna) 

Una raccolta di incredibili sentenze riafferma I'urgenza di una riforma del diritto familiare 

II giudice f ra moglie e marito 
L'indagine condotta nell'arco di 30 anni dal Parlamento - La famiglia fondata sul litigio? - Mille modi di ingiuriar© 

il consorte - Lei non deve lavorare se lui non vuole - La facolta di picchiare - L'« occhio del mondo » arbitro 
doi rapporti familiari - L'affetto legato alia verginita - Una immagine superata dai tempi e dal costume 

« Sc il marito ha la possi
bility di provvedere a tutte le 
esigenze di online maleriale 
della famiglia, la moglie nan 
pud pretendere di svolgere 
una propria attivita profes
sionale contro la volonta di 
lui... » (Corte d'appello di Mi-
lano) 

< ha legge attribuisce al 
capo della famiglia (il ma
rito) il potere di stabilire la 
residenza sua e dei compo-
nenti del nucleo famiglia re 
ov'egli meglio ritenga. E se 
il marito, trasferendosi in un 
nuovo domicilio abbia insi-
stentemente ed in modo pre-
ciso ed inequivoco chiesto al
ia moglie di seguirlo, costei 
non pud ricusarsi nemmeno 
adducendo che cio comporte-
rebbe il sacrificio dell'attivi-
ta professionale da lei eser-
citata. In tal caso, I'ostinato 
e ingiustificato rifiuto della 
moglie di ripristinare la coa-
bitazione equivale a volonta-
rio abbandono che legittima 
la pronuncia di separazione 
per colpa di lei...». (Corte di 
appello di Messina). 

«In conseguenza del pote
re di supremazia del marito 
nella direzione della societa 
famigliare, la legge conferi-
sce alio stesso un'ampia di-
screzionalita sul luogo ove ri
tenga di fissare la resideti-
za...». (Corte d'appello di Fi
renze) 

« Costituisce delitto di vio-
lazione degli obblighi di assi-
stenza famigliare il fatto che 
la moglie si sia rijiutata di 
seguire il propria marito nel
la nuova residenza giustifi-
cando tale rifiuto con la ne-
cessita di rimanere dove sta 
per impegni di lavoro...». 
(Cassazione penale>- Questi 
quattro brani non sono ricava-
ti, come si vede, da documen-
ti secolari, ne sono enuncia-
zioni di principi contenuti in 
vecchi codici ottocenteschi: 
sono passi di sentenze dei su-
premi organi della giustizia 
italiana che flssano con essi 
alcune delle regole, in mate
ria di rapporti tra moglie e 
marito che dovrebbero (ovvia-
mente a loro avviso) deter-
minare la vita di una fami
glia. 

Sono brani die certo non 
hanno bisogno di comment! e 
che rivelano la profonda con-
traddizione die esiste tra vec-
chie concezioni, non solo giu-
ridiche, ancora sostenute da 
molti magistrati. e i radicali 
mutamenti che si sono deter-
minati nella realta italiana. 
Forse e proprio in una mate
ria cosi delicata che si av-
verte la incapacity di tanti 
uomini che amministrano la 
legge a partecipare al pro-
cesso di rinnovamento. 

Questo atteggiamento ultra-
conservatore certamente tro
va un puntello nella inerzia 
di certa classe dirigente che 
ha sempre rinviato il proble-
ma di una nuova legislazio-
ne familiare ed ora si tro
va con degli strumenti giuri-
diri che dovrebbero dirimere 
le controversie tra i membri 
della famiglia, superati dalla 
realta. quando non addirittu-
ra ignorati, contraddetti dai 
comportamenti quotidiani. Da 
questo profondo contrasto na-
scono drammatiche situazio-
ni che finiscono per spezza-
re. invece di rafforzare (co
me vorrebbero far credere 
certuni) l'unita familiare. 

II professor Stefano Rodo-
ta in una premessa ad una 
raccolta (compiuta dal parla
mento) di decision! della ma-
gistratura in materia di di
ritto di famiglia ha scritto: 
< In un trentennio la famiglia 
italiana si e trasformata in 
modo profondo, come testi-
moniano gli stessi lavori di 
riforma (ndr ancora di la da 
venire) della disciplina legi-
slativa che la riguarda. Con-
frontando le profonde modifi-
cazioni della famiglia con la 
giurisprudenza sulle separa-
zioni, appare addirillura sor-
prendente la sostanziale sta-
ticita di quest"ultima. Nel lo
ro complesso, le decisioni di 
oggi non manifestano una ap-
prezzabile distanza da quelle 
di trenta anni fa. Le tra-
sformazioni forse'devono es
sere cercate altroce, nel corn-
portamento del corpo sociale 
piu che negli alleggiamenti 
dei giudici: e si redrebbe allo-
ra che alia slaticita della giu
risprudenza corrisponde un' 
comportamenlo nuovo dei 
membri della famiglia, testi-
moniato dal fatto che non ven-
gono piu ritenule rilevanti 
qnestioni per le quali in pas-
sato era frequenle il ricorso' 
al magistrate >. 

Oggi nessuno, o quasi, cre-
diamo, chiedcrebbe la sepa
razione per colpa della mo
glie perche quest'tiltima si e 
fatta accompagnare a casa 
da un collega d'ufficio. Tut-
tavia i principi giurispruden-
ziali in materia familiare, 
soprattutto per quanto riguar
da ipotesi particolarmente 
gravi, costituiscono. diciamo 
cosi, un incentivo. un deto-
natore per far esplodere cpi-
sodi inconsulti. 

E' appena il caso di ricor-
dare le vittime che hanno 
fatto la norma penale e le 
largimente eatensive interpre-

Come cambiare la legge 
L'antologia di sentenze 

che riporliamo accanto, ab-
braccia un arco di circa 
trenta anni. Eppure, a leg-
gerle, sembra che tutto 
(juesto tempo sia passato 
senza lasciare traccia: le 
massime giurisprudenziali 
di una volta sono ripetute 
pari pari in quelle piu re-
centi. 

La scarsa capacita di 
adattamento di molti ma
gistrati italiani alia realta 
che muta, e un fatto, di-
retno cosi. storico nel no
stra come in altri paesi e 
non e il caso qui di esa-
minare a fondo t motivi 
di tale incapacitd. Resta 
fermo d'altro canto che i 
tabu di un costume stipe-
rato sono ancora tutti con
tenuti nei nostri codici: 
dal delitto d'onore alia 
morale sessuale (che quast 
sempre coincide, per una 
ragazza, con la sua ver
ginita); dal Hflglio illegit-
Union, bambino di secon-
da categoria, ai diritti qua
si incontrastati del « pater 
familias ». 

Siamo cosi giunti alia 
seconda causa della so-
pravvivenza di certa giuri
sprudenza: il permanere di 
una legislazione arcaica. 

E' chiaro che se fosse 
divenuto legge il progdtto 
sul nuovo diritto di fami
glia per il quale i comu-

nisti si sono battuti fino 
ad imporne I'approvazione 
lo scorso anno nella com-
missione giustizia della Ca
mera, queste sentenze non 
avrebbero avuto piu citta-
dinanza. Citiamo solo al
cuni casi. Prendiamo la pa-
rita fra i coniugi. La nuova 
legge prevede t'uguaglian-
za, completa e assoluta, fra 
i coniugi. Essi di comune 
accordo, m considerazione 
delle esigenze di entrambi 
e di quelle preminenti del
la famiglia, stabiliscono 
Vindirizzo unitario della vi
ta familiare, ne decidono 
gli affari essenziali e fls
sano la residenza comune. 
In caso di disaccordo, cia-
scuno dei coniugi pud chie-
dere Vintervento del giudi
ce tutelare il quale, prima 
di decidere sul dissenso, 
cerchera ovviamente di 
raggiungere una soluzione 
concordata. Ciascuno pub 
stabilire il proprio domi
cilio personate w luogo di-
verso, quando cio sia reso 
necessario da esigenze di 
lavoro, di affari, di inte-
resse. 

Prendiamo ancora un 
esempio: la separazione. 

Oggi, e le decisioni che 
riportiamo qui accanto so
no eloquentissime, vige la 
separazione per colpa e 
due coniugi che vogliono 
dividersi vanno alia ricerca 
delle motivazioni le piii 

complicate per raggiunge
re lo scopo di avere il so-
pravvento sull'ultro, segui-
ti dai giudici. La nuova 
legge cancella questo con
cetto e afferma che la se
parazione pud essere chte-
sta, da uno o da entrambi 
i coniugi, quando si verifl-
chmo fatti che, anche in-
dipendentemente dalla vo
lonta degli sposi (o di uno 
di essi) siano tali da ren
der e impossibile o intolle-
rabile la prosecuzione del
ta convivenza o da arrecare 
grave pregiudizio all'cduca-
zione della prole. Quindi 
mente «colpe»: si deve 
solo prendere at to che una 
tniione e flnita. Con buona 
pace di tutte le elucubra-
zioni di certi giudici sulle 
a tngiurie gravi». 

E potremmo continuare. 
Ma bastano questi esempi 
per dimostrare che la leg
ge bloccata, prima per vo
lonta delle forze piii re-
trive della conservazione e 
poi insabbiata dalle crisi 
di governo, ha in se la ca
rica per abbattere, in un 
sol colpo, gli aspetti piu 
anacromstici dell'tstituto 
familiare e mettere cosi 
anche il giudice piii aan-
tiquato» di froute ad una 
nuova realta, anche giu-
rtdica. 

p. g. 

tazioni che ad essa hanno 
dato certi giudici, per il co-
siddetto delitto d'onore. Come 
non accostare il delitto com-
messo qualche mese fa da 
un giovane c\\e uccise la mo
glie in viaggio di nozze rite-
nendola non piu «vergine» 
con certe sentenze della Cas
sazione? Le quali sostengo-
no concetti come questi: 

«i l fatto della moglie di 
presentarsi deflorata al tala-
mo nuziale e gia grave per
che il costume esige che el-
la sia illibata. II suo carat-
tere ingiurioso pero consiste 
principalmente in cio: Voccul-
tamento della deflorazione a 
chi ha ragione di confidare 
nell'integrita fisica e morale 
della sposa offende ... quei 
sentimenti di fiducia recipro-
ca, di lealta e di onestd su 
cui si basa l'affectio coniu-
galis, che e a sua volta il 
fondamento della societa co-
niugale. Nel celamento del 
difetto (?!) di verginita si 
ravvisa sempre Vingiuria 
grave...» (Cassazione penale) 

«11 consapevole occulta-
mento di difetti fisici, di man-
canza di verginita e di pre-
gresse malattie infettive co
stituiscono ingiuria iudiret-

ta... » (Corte appello Firenze) 
«Poiche la procreazione 

della prole rientra fra i fini 
primari del matrimonio il si-
lenzio da parte della donna 
sulla propria sicura sterili-
ta costituisce violazione dei 
sentimenti di fiducia... » (Cas
sazione civile) 

Per quanto ci siamo sforza 
ti di cercare, non esistono che 
due o tre sentenze nei massi-
mari che riguardano invece le 
« ingiurie » del marito nei con-
fronti della moglie per com
portamenti anteriori al matri
monio. E tutte hanno in comu
ne un elemento, «la disdicevo-
lezza » della malattia che pri
ma del matrimonio il marito 
aveva avuto e taciuto alia mo
glie: cioe le malattie genitali. 

Questa angolazione partico 
lare con la quale molti ma
gistrati vedono i rapporti tra 
marito e moglie nasce, lo ab 
biamo detto, da un retaggio 
del passato che si e realizza-
to in una specie di modello. 
« Si tratta del modello rappre-
sentativo — ha scritto ancora 
il professor Rodota — della 
concezione del matrimonio e 
della vita famigliare propria 
della piccola e media borghe-
sia che, d'allra parte, e la 

stessa classe da cui proviene 
la gran parte dei magistrati. 
In tale modello un posto pri-
vilegiato e assunto dai dati 
della rispettabilita formale sui 
quali le sentenze insistono ben 
piii che sulla sostanza dei rap
porti tra coniugi: anzi la giuri
sprudenza nei suoi orienta-
menti fondamentali, moslra 
con chiarezza come tali rap
porti vengano solitamente giu-
dicati nel modo in cui essi si 
manifestano all'esterno *. 

Ecco l'importanza soffocan-
te di quello che i nostri non-
ni chiamavano «l'occhio del 
mondo »: quella che la giuri-
sprudeiwa tiene in conto e 
«I'immagine che la famiglia 
riesce a dare di se all'ambien-
te circostante, nella valutazio-
ne dei fatti rilevanti per la se
parazione, nella ponderazione 
delle colpe. Accade cosi die 
i rapporti affeti'wi tra i coniu
gi e le reazioni strettamente 
connesse alia sensibilitd indi
viduate trovino minore consi
derazione rispetto alle reazio
ni che taluni loro comporta
menti potrebbero aver susci-
tato nei terzi eslraneit>. 

II metro della rispettabilita 
c dunque quello che determina 
l'atteggiamento del giudice: 

Ti riconoscimento dei figli nati fuori del ma 
tr.monio c un altro dei grossi nodi del codico 
familiare italiano. che vanno scioiti al piu presto. 
La foto qui sopra e emblcmatica come pochc: 
al di la delle sbarre del carccre romano di 
Rcbibhia c'6 Avio Spoggiari, scparato dalla mo
glie e * colpc\-ole » di aver avuto due figlie da 
un'altra donna, soprattutto di aver voluto ri-
cono>ccrIe. 

Per questo k stato arreatato e condannato due 

volte; gli c stata negata pcrsino la grazia. che 
invert c stata conccssa ad Ohcar Comini, l'jndu 
striale inquinatorc di Brescia. 

Al di qua delle sbarre sono la donna, la spa 
gnola Dolores Serrano, c le due bambinc. Bar
bara e Maica. Grazie alle vcrgognosc norme 
ancora in vigorc. sono costrctti a parlar.si davantt 
ad un agente di custodia, attra\erso le infer-
date di una falera. 

per cui si arriva ad affermare 
la legittimita o l'irrilevanza di 
un comportameiito, che pure 
ha prodotto guasti irreparabili 
tra i coniugi, quando non e 
venuta meno la considerazio
ne di coloro che circondano 
la coppia. 

Rientrano in questo contesto 
le sentenze che abbiamo tra-
scritto iniziando questo artico-
lo: la moglie deve seguire 
sempre e comunque il marito, 
deve rinunciare al lavoro, se 
il marito lo vuole. proprio per
che altrimenti verrebbe meno 
la rispettabilita dell'uomo con 
la sua funzione di capofami-
glia. 

Rientrano ancora. in questa 
visione. concetti espressi da 
magistrati in altre sentenze 
come questi: 

«// divieto alia moglie i>i-
degna di usare il cognome del 
marito piii che una funzione 
sanzionatoria di un comporta
meiito immorale i* vergognoso, 
precedentemente tenuto, ha 
una funzione preventiva ed ha 
lo scopo di evitare che la mo
glie, messa sul cammino della 
perdizione, contmui a trasci-
nare nel fango il connome ono-
rato del marito esponendolo 
al disprezzo e al ludibrio al-
trui» (Corte di appello di Fi
renze). 

«II divieto alia moglie col-
pevole di usare il cognonv del 
marito, trattandosi di prorve-
dimento dettato a tutela deja 
dignita del marito, pud e dew 
trovare applicazione tutte If 
volte che quella dignita sic 
agli occhi del pubblico ser:a 
mente compromessa » (Cassa
zione). 

*Non costituisce reato, ne 
illecito, intercettamento da 
parte del marito di corrispon-
denza inviata da un estraneo 
alia moglie, in quanto il ma
rito, per la posizione che la 
legge gli riconosce in seno al-t 
la famiglia, ha un potere di 
vigilanza sui componenti del 
nucleo famigliare non esclusa 
la moglie, la cui condotta, se 
immorale o semplicemente ir-
regolare, non pud non gettare 
discredito suU'intera famiglia 
ed in primo luogo sul suo 
capo » (Corte di appello di Fi
renze). 

«Pud costituire ingiuria 
grave anche il solo contegno 
della moglie la quale si osti-
IIi a mantenersi in relazione 
di amicizia o di affari con una 
determinata persona, se tale 
relazione sia condotta in modo 
da suscitare malignazioni e 
riprovazioni nell'ambiente in 
cui i due coniugi abitualmenle 
vivono* (Cassazione penale). 

Come si vede il termine di 
paragone e cio che pensano 
gli altri di una certa situa-
zione familiare, non quella 
che essa realmente e. 

Cosi abbiamo sentenze di se 
parazione per colpa della mo 
glie che si c intratteneva in un 
locale distante dalla abitazione 
con un amico di famiglia, sen 
za preavvertire il marito*. 

E se la moglie non si attie 
ne a comportamenti apprezza 
ti e apprezzabili dai conoscen-
ti. il marito «fta il diritto di 
picchiare la moglie a scopo 
di correzione per cui non pud 
costituire reato tale compor
tamenlo* (Tribunale di Sas 
sari). E al contrario: € Costi
tuisce ingiuria la mancata di 
fesa della moglie da parte del 
marito dalle molestie di un 
corteggiatore > (Corte appello 
di Genova). 

Oppure: « 71 fatto che il ma 
rilo e un delinquente non pud 
costituire per la moglie ingiu
ria grave...» (Tribunale di 
Milano). La moglie una volta 
sposata infatti deve. per cer 
ti giudici. subire tutto. Se 
pero, la moglie falsifica la fir-
ma del marito tale compor-
tamen'.o costituisce non solo 
reato ma «ingiuria grave * 
(Corte di appello di Catania). 

E per passare al campo dei 
I rapporti piu intimi due eaem 

pi:: se la moglie racconta che 
il marito non e molto virile 
commette ingiuria grave (Cor
te d'Appello di Trieste), se il 
marito accusa la moglie di 
a\er procreato un figlio con 
un altro e i fatti e il tribunale 
Io smentiscono. ii comporta-
mento dell'uomo e invece per-
fettamente Iegittimo (Corte 
d'Appello di Venezia). 

E potremmo continuare con 
centinaia di altri esempi. 

II panorama, bisogna ricono 
scerlo, e decisamente sconfor-
tante. Tuttavia sarebbe ingiu 
sto ncn riconoscere che qual 
cosa si muove. specie per me 
rito della Corte Costituzionale 
che ha fornito in questi ultimi 
tempi ben diversi orientamen 
ti alia magistratura italiana. 
Tuttavia questa tenacia con la 
quale gran parte dei giudici 
difende l'antica immagine dd-
la famiglia deve essere una 
indicazione utile per la rifor 
ma del diritto di famiglia. La 
nuova norma (speriamo che 
finalmente sia approvata) re 
stringera il margino per inter-
pretazioni arretrate o restrit 
tive, per considerare final
mente la famiglia quella ctic 
realmente e: il fondamentalc 
nucleo di una nuova societa. 

Paolo Gambetda 
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F possibile rimuovere le cause che hanno spinto i panificatori a decidere l'aumento 

Pane: il governo deve intervenire 
con misure immediate e concrete 

II significato positivo della decisione di continuare a produrre pane a prezzo 
calmierato - E* indispensabile immettere sul mercato le scorte accumulate nei 
silos delle ditte private - Una presa di posizione della Federazione Cgil, Cisl, Uil 

T U n i t d / domemca 19 agosto 1973 

Restano In pratica, 24 ore di tempo (la giornata di domani) 
tano, franceie, Indian©, «c/sareccio» ecc.) venga aumentato 
dare in vigore da marfedi mattina, e stata presa dai panificatori 
verno, Incontro conslderato nc\iafivo dai proprletari del fornl. 
rattera ferma a 190 lire il chilo. Non e privo di significato II 

per evltare che il prezzo del pane « lavorato > (rosette, napole-
di 40 lire. La decisione di ritoccare i prezzi, che dovrebbe an-
dopo un incontro avuto in prefettura col rappresentant) del go* 
L'aumento non riguarda II pane calmierato, la « ciriola », che 
fatto che I panificatori abbiano accettato di continuare a pro
durre la «ciriola» e a ven 

1 Ieri e giunto nella capitate un parente americano del giovane rapito 

Dagli USA il riscatto 
per liber are Getty III? 

La madre dello scomparso si sta preparando a partire per I'estero - Sono passati 40 giorni dall'annuncio della 
scomparsa del ragazzo - Cauto ottimismo dei familiari - Si attende sempre un nuovo contatto con i rapitori 

Nei quartieri,nei comuni 

della provincia e della regione 

La lotta al carovita 
al centro dei 

festival dell'Unita 
Oggi comizi conclusivi con i compagni Ciofi, Falomi, Ani
ta Pasquali e Vetere — Per la prima volta fesfa della 
sfampa comunisla a Poggio Moiano e Poggio Sommaville 

Nei quartieri della citta e nei 
comuni della provincia prose-
guono a ritmo serrato i festival 
dell'Unita. Al centro delle feste 
della stampa comunista l'inizia-
tiva del partito contro il caro
vita tema al centro della bat-
taglia politica odierna e di in-
teresse generate per le grandi 
masse lavoratrici. Non solo i 
comizi, ma anche gli stands 
dei festival sono infatti incen-
trati sul tema dell'aumento dei 
prezzi e sulla mobilitazione in 
cui sono impegnati i comunisti 
per difendere il potere d'ac-
quisto della classe operaia e 
dei ceti popolari. 

Oggi si concludono i seguenti 
festival: 

Ostia: ore 9.00 - diffusione 
Unita; ore 10 - finale della com-
petizione calcio - Premiazione 
-Chiusura delle manifestazioni 
sportive con «Corri per il ver-
de>; ore 19 - COMIZIO DI 
CHIUSURA (Ciofi); ore 21.00 -
Grande spettacolo «Arcobaleno 
romano ». 

Rovia.io: ore 9,00 - Diffusio
ne Unita; ore 19 - COiMIZIO DI 
CHIUSURA (Falomi); ore 20.30 
- Spettacolo con il < Collettivo 
G.»; ore 23 - Estrazione premi 
fra i sottoscrittori della festa 
de l'Unita. 

Nettuno: ore 8 - Diffusione 
Unita: ore 10,00 - Giochi per 
bambini; ore 11,00 - Gare spor
tive; ore 16,00 - Gare sportive; 
Giochi popolari; ore 17,30 -
Spettacolo burattini; ore 19 -
Spettacolo arte varia; ore 20 -
COMIZIO CHIUSURA (A. Pa
squali). 

Tolfa: ore 9 - Diffusione de 
l'Unita: ore - 11 Servizio musi-
cale per le vie cittadine; ore 
16 - Concerto: ore 18 - Gare di 
poetica a braccio; ore 20 - CO
MIZIO CONCLUSIVO (U. Ve
tere); ore 21,30 - Spett. Folk. 
con Raul Cabrera. 

Bellegra: ore 8.30 • Diffusio
ne Unita; ore 10.30 - Gara 
« Corri per la salute »; ore 12 -

Premiazione di tutti i parteci-
panti; ore 17 - Spettacolo con 
Gino Passamonti e Romolo Bal-
zani Show; ore 18 - COMIZIO 
CHIUSURA (D. Cenci): ore 
19.30 - Spettacolo teatrale con 
Antonio Salines e Magda Mer-
catali; ore 21.30 - Proiezione 
film « Achtung banditi ». 

Inizia e si conclude sempre 
oggi il Festival a Velletri nella 
contrada la Tegola. Ecco il pro-
gramma: ore 8.00 - Diffusione 
Unita; ore 16 - Giochi popola
ri: ore 19 - comizio chiusura 
(F. Velletri): ore 20 - Spettaco
lo musicale. 

Inizia anche il Festival di 
zona a Patestrina: alle 10,30 a 
P.za Regina Margherita. aper-
tura dello stand della stampa 
comunista (dibattito sulla si-
tuazione politica attuale). 

Inoltre si terranno i comizi 
conclusivi delle feste di: Mon-
tecompatri (Cesaroni) - Colu-
bro-Atena (Bagnato) Cerveteri 
(Magni) - Trevlgnano (Montori) 
- San Donato di Comino (I Maz-
zoli) - Carnello fraz. Sora (E. 
Mancini). 

Si svolgera per la prima volta 
oggi, a Poggio Sommaville il 
festival dell'Unita che sara chiu-
so (ore 19.30) da un comizio del 
compagno Severino Angeletti, 
della segreteria della federazio
ne reatina. „ 
' A Poggio Moiano, oggi si svol

gera il festival dell'Unita con 
un intenso programma. E' la 
prima volta che la sezione di 
Poggio Moiano, che ha rag-
giunto il 112% nei tesseramen-
to. organizza il festival della 
stampa comunista. II festival 
sara chiuso dai comizio del com
pagno Bernardino Giocondi, pre-
sidente della commissione fede
rate di controllo. 

In provincia di Viterbo si ter
ranno le seguenti feste: Far-
nese - Ferrara; Acquapenden-
te - Massolo; Lubriano - Spo-
setti; Celleno - A. Giovagnoli. 

Festival di Milano 
La Federazione romana or

ganizza la partecipazione del
la delegazione alia giornata 
conclusiva (9 settembre) del 
Festival Nazionale dell'Unita 
di Milano. Nei quadro delle 
iniziative del Festival, sabato 
8 settembre si svolgera la 
giornata dedicata alle donne. 
Le compagne che sono inte-

ressate a far parte della de
legazione di donne e ragazze 
romane sono pregate di ri-
volgersi in Federazione. 

Le sezioni sono pregate di 
raccogliere sollecitamente le 
prenotazioni e di mettersi in 
contatto con la Federazione 
per poter organizzare il viag-
gio. 

Sottoscrizione 
Procede intanto con succes-

EO la sottoscrizione per la 
stampa comunista. La sezione 
Portuense Villini ha raccolto 
60 mila lire; la sezione Ostia 
Lido, con 70 mila lire, ha 
gia raggiunto il 100 per cento; 

la sezione postelegrafonici ha 
sottoscritto 95 mila lire; la 
sezione Ostia Antica 100 mila. 
II compagno Arduino Rondino, 
in memoria del compagno E-
doardo D'Onofrio, ha sotto
scritto 20.000 lire per l'Unita. 

Un questore 
«recidivo» 

Per la seconda volta nei 
giro di poche settimane il 
nuovo questore di Viterbo 
(ha assunto I'incarico da 
un paio di mesif ha fatto 
bloccare dai suoi agenti 
un'auto delta Federazione 
comunista con la quale al-
cuni compagni stavano 
svolgendo una normalissi-
ma e legalissima azione 
di propaganda Anche que-
sta volta i nostri compa
gni sono stati trattenuti 
alcune ore in questura, so
no state prese le low ge 
neraltta; sono stati falti 
oggetto della tipica «rou
tine* insomma, che pre
cede una drnuncia all'au-
torita giudiziaria. Cost av-
venne la prima volta quan 
do davanti al pretore do-
vette comparire, in se
guito al rapporto della po-
lizia, il compagno Massolo, 
segretario della Federazio 
ne. Ma il giudice fece 
ben presto gustizia e il 
nostro compagno fu min-
da to assolto con formula 
ptena. 

La sentenza del pretore 
non deve aver conv.nlo o 
icddisfatto perb il respon-
sabile della polizta di Vi
terbo: di qui ieri il nuo

vo sopruso contro i no
stri compagni. 

Pura ignoranza della leg-
ge? Provocazione belta e 
buona? Desiderio di rifar-
si dello smacco subtto con 
la' sentenza del pretore? 
Sono domande lecite alle 
quali soltanto il questore 
pub dare una risposta pre-
cisa e convincente dimo-
strando, con un comporta-
mento diverso, di saper 
essere un fedele interprete 
e gar ante della legge. 

Per parte nostra dicia-
mo senza bona ma con 
estrema franchezza: non e 
a,n questi sistemi che si 
pud impedire at comuni
sti, a Viterbo e altrove, di 
portare avanti con impe 
gno e seriela, la loro ope
ra di denuncia delle cor-
ruzioni e delle clientele, 
le loro proposte politiche. 
Nello stesso tempo i co
munisti sono decisi ad ot-
tenere il pieno nspetto 
delle liberta consacrate 
dalla Coslituzione. Una Co 
ttituzione — vale la pena 
che il questore se ne ricor-
di — costruita anche con 
il sacrifici dei comunisti 
e alia quale lui, primo fra 
tutti gli altri cittadini, de
ve assoluta obbedienza, 

derla al prezzo stabllito dai 
Comitato provinciate. Questa de
cisione rappresenta senza dub-
bio un successo dell'azione svol-
ta dai sindacati, dai nostro par
tito, dagli enti locali e dHlle 
organizzazioni democratiche, e 
dimostra, nello stesso tempo, che 
esiste la possibilita di trovare 
una via d'uscita al grave pro-
blema del prezzo del pane, reso 
piu acuto in queste settimane 
in seguito a una serie di ma-
novre speculative, innestate sul
la crisi del grano all'estero, che 
hanno provocato un sensibile 
aumcnto del prezzo delle farine. 
Tocca al governo trovare questa 
via d'uscita per evitare che l'au
mento di 40 lire di un genere 
di prima necessita come il pane, 
apra un pericoloso varco nei 
decreti governativi contro il ca
rovita e vanifichi l'azione che 
viene condotta in queste setti
mane per bloccare i prezzi e 
difendere il potere di acquisto 
dei ceti meno abbienti. 

La decisione presa dai panifi
catori di interrompere parzial-
mente la « tregua » concordata 
dieci giorni fa, e venuta in se
guito all'infruttuoso incontro di 
venerdi sera in prefettura. Da 
questa riunione i panificatori si 
attendevano che il governo man-
tenesse gli impegni assunti al 
momento della «tregua »: forni-
ture di farina ai prezzi di un 
mese fa. cioe prima del blocco. 
Nell'incontro il prefetto ha in-
vece informato i proprietari dei 
forni che il grano messo a di-
sposizione dall'AIMA per la ca
pitate (20 mila quintali del rac
colto 1971) sarebbe stato conse-
gnato a un prezzo leggermente 
inferiore a quello di mercato: 
cioe 8.700 lire al quintale contro 
le 9.500-9.600 dell'attuale prezzo. 
I panificatori hanno considerato 
insoddtsfacente la quantita e la 
qualita del prodotto messo a 
disposizione. L'incontro si e cosi 
risolto con un nulla di fatto. 
Poco dopo venivano convocati i 
capizona dei panificatori, nella 
loro sede di via Monterone, e 
veniva presa Ja decisione di 
aumentare il prezzo di 40 lire 
e di mantenere la produzione 
e il prezzo della « ciriola ». 

Le proposte avanzate dai pre
fetto ai panificatori sono senza 
dubbio insoddisfacenti e non ri-
specchiano gli impegni che il 
ministro dell'Industria e com-
mercio De Mita aveva assunto 
davanti alia delegazione del 
PCI, nei corso di un incontro 
sollecitato dai comunisti per in-
teressare il governo sul grave 
problema del prezzo del pane 
a Roma. Nei colloquio i rap-
presentanti del PCI (Vetere e 
Lombardi) avevano chiesto che 
il governo si impegnasse ad ac-
cogliere le richieste dei panifi
catori e cioe di fornire la farina 
ai prezzi di un mese fa (non 
piu di 10 mila lire il quintale). 
Vennero anche indicate le stra-
de per mantenere questo im-
pegno: forniture di grano a 
prezzo politico attraverso l'Aima 
e la Federconsorzi; immissione 
sul mercato delle ingenti scorte 
accaparrate da alcune grosse 
societa molitorie romane e la-
ziali. 

Neppure una delle soluzioni 
accettate dai ministro De Mita 
sono state poi proposte dai pre
fetto ai panificatori. Offrire, in
fatti. 20 mila quintali di grano 
del 1971 (sufficienti solo per 8 
giorni di panificazione) a un 
prezzo di poco inferiore a quello 
di mercato, era come dire ai 
proprietari dei forni che il go
verno ignorava le loro richieste. 
Non sappiamo cosa sia successo 
in questi dieci giorni di c tre
gua ». certo il prefetto ha avan-
zato delle offerte che si pos-
sono definire ridicole. II go
verno era al corrente delle pro
poste che il prefetto avrebbe 
avanzato ai panificatori? Una 
risposta a questo interrogativo 
e oltremodo necessaria. Bisogna 
infatti tener presente che il pre
fetto di Roma ha dimostrato. 
fino a questo momento, una gra
ve insensibilita di fronte al pro
blema dei prezzi e in partico-
lare di fronte alia minaccia di 
aumentare il pane. A differenza 
di quanto hanno fatto altri pre-
fetti del Lazio (Viterbo e Fro-
sinone ad esempfo). il dott. Ra
valli non ha mosso un dito per 
cercare di raggiungere un ac-
cordo stabile coi panificatori. 
Ci sono voluti diversi interventi 
del PCI sul governo per in-
durre il preretto a convocare 
i panificatori e a stabilire una 
c tregua > in extremis, quando 
nei negozi gia circolavano i li-
stini coi prezzi maggiorati. I 
dieci giorni di «tregua > sono 
stati fatti trascorrere senza che 
sia stata presa nessuna con-
creta iniziativa per assicurare 
la farina a prezzi controllati. 

Eppure l'azione del rappre-
sentante del governo per scon-
giurare l'aumento del pane pud 
essere decisiva. Oltre alia ri-
cerca di grano presso l'Aima e 
la Federconsorzi. il prefetto a-
vrebbe dovuto chiamare i pro
prietari dei grossi molini e invi-
tarli a immettere sul mercato. 
il grano accaparrato nei 1971 
e nell'ultimo raccolto. A quanto 
ci risulta alcune centinaia di 
migliaia di quintali di grano 
sono stati immagazzinati nei silos 
privati esistenti nella provincia 
di Roma. Basta dare un'occhiata 
ai deposit]' della Societa romana 
di macinazione. della societa 
molini e pastifici Pantanella. di 
Pietro Agostinelli. di Petrini 
(tanto per fare alcuni nomi) per 
rendersi conto di quanto grano 
c'i nella capitate. 

Anche se mancano poche ore 
all'entrata in vigore del nuovo 
listino del prezzo del pane de-
ciso unilateralmente dai panifi
catori. la possibilita di scongiu-
rare l'aumento c'e. Basta che 
il governo rispetti gli impegni 
c che il prefetto si muova. Se 
le scorte esistenti a Roma non 
vengono immesse nei mercato 
dalle societa private, si deve 
giungere anche a provvedimenti 
di requisizione. E' questa, in-

sieme alPutilizzazione dei rifor-
nimenti Aima e Federconsorzi, 
la via per evitare che l'aumento 
del prezzo del pane a Roma 
colpisca ancora una volta i ceti 
popolari e vanifichi la lotta al 
carovita. 

Sulla decisione dei panificatori 
ha preso posizione ieri la fede
razione CGIL. CISL e UIL. Le 
organizzazioni sindacali in un 
documento ribadiscono «il loro 
netto dissenso* dalla decisione 
di aumentare il prezzo del pane. 
Nei comunicato la Federazione 
«torna a denunciare' la debo-
lezza dell'iniziativa assunta a 
Roma dalla rappresentanza go-
vernativa. E' necessario, infatti 
— si legge nei documento —: 
1) perseguire gli incettatori e 
le industrie molitorie che hanno 
in deposito grossi quantitativi 
di grano acquistati molto prima 
del 16 luglio come gia denun-
ciato dalle organizzazioni sin
dacali: 2) garantire con imme-
diatezza i rifornimenti di farina 
tramite l'Aima e la Federcon
sorzi, data la disponibilita di-
chiarata dai ministro Ferrari 
Aggradi; 3) garantire che l'Aima 
e la Federconsorzi non facciano 
comunque lievitare il prezzo del 
grano che va dato ai panifica
tori a prezzo politico. La Fede
razione CGIL. CISL e UIL — 
conclude il comunicato — invita 
la Regione a farsi protagonista 
di iniziative necessarie a risol-
vere la grave situazione e sol-
lecita il comune ad intervenire 
con energia e con azioni che 
siano veramente efficaci >. 

Sono stati infine forniti i datl 
sui controlli eseguiti dalle squa-
dre annonarie del comune dai 
13 al 17 agosto. Gli agenti, 
che hanno controllato 1306 eser-
cizi pubblici. hanno fatto 35 ver-
bali di contrawenzioni per vio-
lazione dei prezzi; mentre contro 
altri 145 commercianti sono stati 
fatti verbali per mancata espo-
sizione del listino o per listino 
incompleto. 

t. e. 

Ancora «rivoluzioni» nei traffico 
Nella zona di via Ottaviano - viale Ciulio 

Cesare entreranno in vigore da martedi prossi-
mo nuove disposiiloni per il traffico. Le misure 
riguardano in pariicolare via Ottaviano, via 
degll Scipioni, via Silla, via Barletta, viale Ciu
lio Cesare. II tutto si rende indispensabile per 
consentire — afferma il comunicato comu-
nale — la deviaxione dei servizi pubblici con-
nessi con la costruzione della galleria della 
metropolitana nell'area ctradale di via Otta
viano in corrispondenza dello sbocco su viale 
Ciulio Cesare. Ed ecco le nuove disposizioni 
cotnunali: 

Dal 21 agosto al 9 settembre (ultimaziono 
prima fase)t 
VIA OTTAVIANO: sbarramento al traffico 
veicolare della semicarreggiata di destra, nei 
tratto compreso tra via degll Scipioni e viale 
Giulio Cesare; direzione obbligatoria « a de

stra » all'incrocio con via degli Scipioni, per i 
vcicoli diretti verso viale Giulio Cesare; 
VIA DEGLI SCIPIONI: divleto di svolta <c a 
sinistra » all'incrocio con via Ottaviano; divieto 
di fermata sul lato destro della carreggiata nei 
tratto compreso tra via Ottaviano e via Silla; 
VIA SILLA: inversione del senso unico esi-
stente nei tratto compreso tra viale Giulio Ce
sare e via degli Scipioni che sara pertanto 
transitablle con direzione di marcia da via degli 
Scipioni verso viale Giulio Cesare; divieto di 
fermata sul lato destro della carreggiata, nei 
tratto compreso tra via degli Scipioni e viale 
Giulio Cesare. 

Dal 19 al 21 settembre (ultimazione se-
conda fase): 
VIA OTTAVIANO: sbarramento al traffico vei
colare della semicarreggiata di destra, nei trat
to compreso tra viale Giulio Cesare e via degli 
Scipioni; 

VIA BARLETTA: direzionl conscntite « a de
stra » e a «sinistra » all'incrocio con viale 
Giulio Cesare; 
VIALE GIULIO CESARE: divieto di svolta a 
« destra » all'incrocio con via Ottaviano, per i 
veicoli provenienti da via Leone IV; divieto di 
svolta a a sinistra » all'incrocio con via Bar* 
letta, per i veicoli diretti verso via Leone IV. 

La ripartizione comunale del traffico informa 
inoltre che, per consentire I'esecuzione di vari 
lavori, nelle sottindicate strade sara prowi-
soriamente istituito il divieto di sosta: dai 21 
agosto in via Boncompagni, dai giorno 22 in 
via Piemonte, dai giorno 23 in via Lucullo, 
dai giorno 24 in via Romagna, dai giorno 25 
in via Quintino Sella, dai giorno 27 in via 
Vittorio Veneto (tra piazza Barberini e via 
Boncompagni) e in via Leonida Bissolati (pri
mo tratto). II divieto di sosta restera In 
vigore fino al termine dei lavori. 

Problemi e prospettive dell'aeroporto «Leonardo da Vinci» 

Spreco e gigantism*) a Fiumicino 
Le question! urgenti di uno scab che nei 1980 avra 15 milioni di passeggeri - L'emorragia di miliardi provo-
cata da interventi disorganici - Dalla lotta dei lavoratori e delle forze democratiche un'indicazione posi-
tiva accolta nei nuovo disegno di legge - II ruolo degli Enti locali in un'efficace linea di programmazione 

Fiumicino: la costruzione della ferza pista 

© 
«II meglio e nemico del 

bene; occorre creare subito e 
in seguito correggere, quando. 
come spesso accade, e neces
sario ». La frase. recenUssima, 
e dell'on. Pretl, attuale mini
stro dei Trasporti e delTAvla-
zione civile, e non si riferisce 
alle creazioni axtistiche dello 
stesso ministro, come qualcu-
no potrebbe pensare, bensi al
ia oomplessa questione del 
riammodernamento della tota
lity dei nostri aeroporti, Fiu
micino in prima fila; un pro-
getto al quale sono evidente-
mente legati investimenti di 
centinaia di miliardi. 

II pensiero deH'on. Preti, 
sinteticamente espresso, e dun-
que che basta continuare sulla 
vecchia strada dei progetti a 
breve scadenza, privi di ogni 
respiro, instancabili strumenti 
di drenaggio del pubblico de-
naro. Se si sbaglia una vol
ta, pazienza. lo Stato inter-
verra di nuovo con un altro 
«regalino» di decine di mi-
liardL 

Non c'e da meravigliarsi 
allora che in pieno centro-
destra, Bozzi abbia osato pro-
porre di continuare ad affi-
dare la gestione deU'aeropor-

. to ad una societa privata g. 
gante, unitamente alia costru
zione e gesticne delta nuova: 
struttura e per di piu, 
lo Stato avrebbe dovuto 
impegnarsi a risanare i 
bilanci in caso di defi
cit. Certo, i'enormita della 
proposta era tale da suscitare 
numerosi interrogativi negli 
stessi ambient! del governo 
Andreotti. Che probabilmente 
sarebbero per6 rimasti tali, se 
non fosse Intervenuta la rea-
zione decisa di sindacati e for
ze politiche di sinistra, punti 
nodali di uno schieramento 
che comprendeva non solo la 
totalita dei lavoratori dell'ae-
rostazione, ma gli stessi abi-
tanti di Fiumicino. 

La crescita di questo movi-
mento di massa ha registrato 
un gTOsso successo nello scio-
pero generale dello scorso di-
cembre, che blocco ad un tem
po i servizi aeroportuali e la 
citta di Fiumicino. Una lotta 
unitaria, a giusta ragione, vi-
sto che il problema dell'aero
porto si identifica poi con 
quelli della sistemazione eco-
nomica e ambientale deH'inte-
ro cornprensorio. fomendo un 
grosso quesito di pianifica-
zione e prograrnmaziOiie ter-
ritoriale, oltre che aeropor-
tuakr. 

Novita 
La questione di fondo, che 

non sembra purtroppo inte-
ressare nessun ministro. e 
precisamente questa. E* incon-
cepibile che un aeroporto de-
stinato ad assorbire nei 1980 
un traffico di 15,5 milioni di 
passeggeri non sia dotato di 
uno strumento di programma-
zione a Iungo termine. E ci 
vuole veramente la fantasia 
deU'on. Preti per definire uno 
sforzo di questo tipo « un pro-
getto faraonico»! D'accordo. 
e un discorso difficile (in gran 
parte ancora interamente da 
fare), soprattutto perche" a 
Fiumicino e mancata sinora 
non una programmazione de-
mocratica, ma la programma
zione. E questo spiega l'im-
portanza dell'azione popolare. 
e la novita delle proposte che 
in questo senso sono venute 
dai sindacati e dai partiti di 
sinistra, il PCI in prima fila. 

Gestione pubblica dell'aero-
stazione, razionalizzazione e 
adeguamento delle sue strut-
ture non sono problem! tra 
loro aconnessi. Al contrario, 
gli sforzi per rendere il «Leo
nardo » un aeroporto vera
mente modemo possono avere 
successo solo se sono accom-
pagnati da un efTettlvo pro-
cesso di partecipazione demo-

cratica e di controllo pubbli
co. H fatto nuovo, in una si
tuazione da lungo tempo sta-
gnante, e che questi principi 
sembrano formare l'ispirazio-
ne di fondo del disegno di leg
ge approvato il 26 luglio, for
mulate dai governo dopo una 
dura lotta condotta dai PCI 
per affossare il vecchio pro-
getto Bozzi. 

Intendiamoci, il decxeto di 
legge 6 tutt'altro che perfet-
to, e presenta anzi numerose 
carenze — questo spiega tra 
l'altro rastensione dei parla-
mentari del PCI —: prima fra 
tutte, quella di aver staccato 
il problema del sistema aero-
portuale di Roma dai conte-
sto piu generale del piano 
degli aeroporti, e quindi di 
una politica globaJe del tra-
sporto aereo. Le innovazioni, 
perd, ci sono e sono signifi
cative, soprattutto se confron-
tate con altre proposte che 
si limitano alle consuete ero-
gazioni di miliardi. In primo 
luogo, raffermazione dell'uni-
tarieta delle strutture aero
portuali romane implies, il 
progetto di utilizzare in tem
pi aocettabili anche Ciampi-
no, conoorrendo ad alleggeri. 
re la situazione di Fiumicino. 
Ma ancora piu importante ri
sulta la prevista costituzione 
di una societa di gestione a 
capitale pubblico, con la par
tecipazione maggioritaria del-
1'IRI al fianco di Enti locali 
(Regione e Comune) e banche 
di interesse nazionale. 

La presenza degli Enti lo
cali assume un grosso signifi
cato, come hanno rilevato i 
parlamentari comunisti, non 
solo perche esalta la portata 
delle autonomic locali, ma so
prattutto per il ruolo deter-
mlnante che esse giocheranno 
in relazione alia programma
zione territoriale. Si tratta, 
come 6 evidente, dl un grosso 
bastlone contro cui cozzera, 
una volta elevato, la specula-

zione privata. La legge, insom
ma. rappresenta, rispetto al 
passato, un indubbio passo 
in avanti. proprio perche of-
fre la possibilita di piu vasti 
e organici sviluppi. Natural-
mente, non bisogna farsi illu-
sioni: se questi sviluppi non 
verranno, anche essa si risol-
vera in uno dei tanti provve
dimenti di emergenza, che il 
tempo si incarichera di vani-
ficare rapidamente. 

Infrastrutture 
Proprio quel che rischia di 

diventare un altro disegno di 
legge, attualmente aU'esame 
del Senato, che stanzia 220 
miliardi — gia reperiti — per 
la ristrutturazione di tutti gli 
aeroporti italiani. Una gros-
sa fetta ^laturalmente, andra 
a Fiumicino, 50 miliardi circa 
che andranno ad aggiungersi 
agli 80 gia spesL Si pud an
che essere d'accordo con Preti 
quando dice che per un gros
so aeroporto non e una cifra 
enorme: lo diventa perd se 
rapportata ai servizi che con 
essa sono stati e saranno rea-
lizzati. Quest' ultima «tran
che it, secondo le informazioni 
fornite dai ministero, sara uti-
lizzata ancora una volta per 
«opere di completamento» 
(tra l'altro occorrera detrarre 
subito sei miliardi circa per 
far fronte alle maggiori spese 
che si sono avute nell'attuale 
fase dei lavori): costruzione 
di nuovi parcheggi aerei, di 
una zona merci adeguata, con 
annessa «isola veterinaria». 
di un centro di distruzione per 
i rifiuti, di importanU im-
pianti di illuminazlone, piii il 
potenziamento delle infra
strutture di radioasslstenza. 

Ma non sono troppl per 
queste opere 50 miliardi? Con 
11 gigantismo che ha contrad-
distnto 1 progetti sinora at-

tuati, certamente no. Basti 
pensare che solo per la co
struzione della famosa terza 
pista (tuttora incompleta) so
no occorsi oltre 20 miliardi, e 
che mancano ancora tutte le 
attrezzature di radioassistenza. 
Per installarle, occorre spia-
nare il tererno (gli awalla-
menti renderebbero impossibi-
le un buon funzionamento): 
un'operazione che castera da 
sola 3 miliardi. E' chiaro che 
con questo ritmo, i 50 miliar
di basteranno, come ha gia 
anticipate Preti, per un paio 
d'anni, tre al massimo. Quin
di, saremo punto e daccapo. 

Un'occasione propizia per 
un'inversione di questa ten-
denza (essa si, faraonica) pud 

essere la costruzione della nuo
va aerostazione che dovra 
servire i voli Alitalia, nazio-
nali e internazionali. Sempre 
che, come prevede la legge 
appena approvata dalla Came
ra, i lavori vengano condotti 
dalla costituenda societa pub
blica, alia luce di criteri piu: 
economici e piu razionali. 

Sara anche un'occasione per 
dare una 6istejnazione defi-
nitiva a Fiumicino, valida per 
gli stessi anni '80. Una volta 
costruita la nuova aerostazio
ne che assorbira la meta del-
1'intero traffico, e la progd* 
tata quarta pista, sa r i infatti 
necessario porre un punto fer-
mo alia espansione di Fiumi
cino: al di la di questo limite, 
si rischia non solo il disastro 
ecologico della zona, ma an
che il caos e la congestione 
permanente. E' una prospet-
tiva che da sola mette in ri-
lievo rimportanza della pre
senza e del ruolo degli Enti 
locali nella societa di gestio
ne. E bisogna augurarsi che 
non manchi la volonta politi
ca di assolvere questa fonda-
mentale funzione. 

a. c. 

Misteriosi movimenti, un'aria 
di ottimismo in casa di Gail 
Getty fanno presagire una 
prossima conclusione del cla-
moroso rapimento del nipote 
di Paul Getty, l'arcimiliarda-
rio re del petrolio. Da 40 gior
ni il diciottenne Paul ha fatto 
perdere le sue tracce, mentre 
telefonate di rapitori si sono 
intrecciate a lettere spedite 
dallo scomparso ai suoi amici; 
il riscatto a colpi di miliardi, 
10 ne sono stati chiesti dai 
banditi, pare sia stato comun
que concordato. 

Ovviamente e molto diffici
le strappare notizie agli inte-
ressati. Un fatto nuovo si e 
registrato ieri: un parente 
americano dei Getty sarebbe 
arrivato a Roma, non si sa 
bene per quali motivi. Le ipo-
tesi che si fanno sono varie: 
si tratta di un emissario del 
vecchio miliardario (noto pe-
raltro per la sua taccagneria) 
il quale ha deciso di contri-
buire alia salvezza del nipote, 
restando perd tra le quinte. 
oppure il misterioso individuo 
ha portato a Gail Getty i sol
di, magari raggranellati da 
altri parenti o istituti di cre-
dito? Le ipotesi non vengono 
ne confermate ne smentite; 
l'avvocato Iacovoni, che cura 
gli interessi della famiglia 
Getty negli scarsi contatti con 
i rapitori, e la madre del ra
gazzo si sono letteralmente cu-
cite le labbra, ma dagli sguar-
di e dai sorrisi si deduce che 
qualcosa dovra succedere nel
le prossime ore. 

Intanto Gail Harris, madre 
del rapito, sta facendo in fret-
ta e furia le valigie. ha rego-
lato tutte le pendenze finan-
ziarie, e si sta preparando a 
un viaggio all'estero. Miste
riosi i motivi di questa im-
provvisa partenza. Ma di co
se singolari nella scomparsa 
del nipote tutto d'oro ce ne 
sono invero parecchie. 

Cerchiamo di ricostruire 
sommariamente le tappe di 
questa clamorosa storia: e la 
sera del 9 luglio quando Paul 
Getty jr.-* esce da un locale 
nottumo di San Saba insieme 
ad una sua arnica incontrata li. 
Da quel momento nessuno lo 
vede piu. La notizia scoppia 
sui giornali qualche giorno do
po ma i primi commenti non 
sono certo teneri per il ram-
pollo di casa Getty. Sono pro
prio le sue amiche a mettere 
la pulce nell'orecchio degli in-
vestigatori e del furbissimo 
nonno: «Paul ha simulato il 
rapimento per spillare soldi 
al vegliardo J>. L'illazione vie
ne recisamente smentita dal
la madre del ragazzo che, pro
prio in quei giorni riceve la 
prima telefonata dai rapitori i 
quali annunciano che Paul e 
nelle loro mani e che, se vor-
ra una prova della sua esisten-
za, «le manderanno un dito 
del figlio >. La macabra mi
naccia viene seguita da varie 
lettere del diciottenne ad ami
che ed amici, ai quali comuni-
ca di essere nelle mani di per-
sone prive di scrupoli. 

Sia come sia il vecchio re 
del petrolio continua a tenersi 
i soldi stretti: «Se pago questa 

.volta mi rapiscono tutti i 14 
nipoti che ho >. dice infastidi-
to a chi lo intervista. Qualche 
giorno dopo i rapitori si rifan-
no vivi e annunciano la som-
ma del riscatto: dieci miliar
di, c'e da restare a bocca 
aperta. Ma gli sconosciuti 
hanno fatto i conti senza il 
vecchio il quale non si sposta 
di un millimetro dalla sua po
sizione e non intende cedere a 
qualsivoglia ricatto. 

La famiglia di Gail Getty fa 
allora una controproposta: 250 
milioni, ma i rapitori non dan-
no alcun segno di risposta. 

Da quel momento sono pas
sati 12 giorni senza che il si-
lenzio sia stato rotto. tanto 
che lo stesso avvocato della 
famiglia Getty ha rilevato co
me per essere dei rapitori que
sti siano abbastanza «svo-
gliati*. Poi negli ultimi due 
giorni qualche novita: l'avvo
cato annuncia che dovrebbe 
avere un «contatto risoluto-
re > con i rapitori: lo stesso 
giorno arriva daH'America il 
misterioso parente della fa
miglia Getty; la madre di 
Paul si mette precipitosamen-
te a fare le valigie e si fa ca-
pire a tutti che si e arrivati 
alia stretta finale. 

CvitadiA 
partito/ 

COMIZI — Ansnillara ore 11 
(Montori - RiccI). 

DOMANI — ZONA: Villaiton, 
•ogrctcria di tona Throli-Safcina. 

Domani, alle 9,30, 
riunione dei responsa-
bili di zona in Federa
zione. 

• GALLIANO — Stamano, an. 
10, Mils Ml* daU'UnhrOTiti i f -
rla •) tan* m dibattito Ml tamo: 
« Svilnpoo d«ll'afrIcoltoni ». latar-
vornMno Afortino •otooa* « ». 
Rita. 

• . ,£fr <-*•*.- -xik.' * -J—JW4*jJck!lfe A !> . 
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UN PROBLEMA APERTO CHE ATTENDE DA ANN! UNA SOLUZIONE 

Uno sguardo al centro storico 

Le disposizioni del pia
no regolatore del '62 so
no state ignorate: nes-
sun piano particolareg-
giato e stato attuato, 
mentre e continuato lo 
spopolamento ed e dila-
gato Vabusivismo spe-
culativo. Una fetta dalla zona A (centro storico): In pratlca •! fratta della zona cht aecondo I plant del Com una dovra essere progress] vamente e parzlalmente chlusa al traffico delle auto private 

Occorre bloccare Pa-
vanzata del cemento 
nella citta e puntare su 
un recupero sociale del
le zone centrali basato 
sulV edilizia economica 
e popolare, superando 
le contraddizioni del 
centrosinistra. 

"•"•ry , v v * ^ ^ " c * ~ rwy j -^ . -p i, • ̂ -ifffjm 

• Largo del 
Librari: II ml-
ntmo che si 
pud dire e 
che e ridotto 
al rango di 
rimessa. Fa 
parte di uno 
del settori che 
dovra essere 
chiuso al traf
fico. Quando? 

• Un antico 
palazzo nobl-
liare segnala-
to con un ma
nifesto del-
I't amlco del 
t u r i s t a i . 
Mol t ! degli 
abitanti della 
zona sono 
stati sfrattati 
per far posfo 
ad operazioni 
speculative. 

• Campo del 
Fiori: II tem-
pio di Augu
sta. E' una 
delle zone do
ve sarebbe 
possiblle un 
i n t e r v e n t o 
pubblico che 
puntasse sia 
sul restauro 
del patrimo
nii) culturale 
che sul biso-
gn! soeiall. 

Domenica l'« apertura » 

La caccia 
nel Lazio 

Si potra sparare soltanto il martedi, il giovedi e 
la domenica - Le limitazioni nelle varie province 

Miglinia di cacciatori a partire da domenica prossima 
affolleranno le campagne di Roma e della regione alia ricer-
ca della prima preda della stagione. I] comitato provinciate 
caccia infatti ha ufficialmente flssato la riapertura tra una 
settimana. diramando il caiendario venatorio. Quest'anno, pe-
ro. la caccia sara «controllata ». Intanto. sara consentita sol
tanto il martedi. il giovedi e la domenica; per ogni giornata. 
inoltrc. il cacciatore non potra abbattere piu di tre capi di 
selvaggina stanziale protetta. tra cui una sola lepre. 

Per la provincia di Roma, tra le altre innovazioni rispetto 
alia scorsa stagione. vi e il divieto di cacciare la beccaccia 
alia post* mattutina e serale. Altri divieti riguardano quelli 
ormai tredizionali pre\isti dali'art. 25 del T.U. di uccidere il 
lupo. il tasso. gli uccelli rapaci nottumi e diurni e i corvi. 
nonche la cattura dei piccoli e la distruzione dei nidi, del lupo. 
della Icntra, della martora. del gatto selvatico e delle aquile. 
dei nibbi e del gufo reale. La caccia alia lepre. alia starna. 
aila pcrnicc rossa e consentita flno al 25 novembre prossimo. 
La caccia al fagiano e consentita flno al 1. gennaio '74. La 
caccia alia cotumice e consentita da) 14 ottobre al 25 novem 
bre. La caccia al capriolo e consentita dal 1. novembre al 
SI gennaio *74. Per l'uccisione del cinghiale non e prevista 
limitazione di capi. 

Dopo il 1. gennaio 1A, la caccia e consentita nei soli giomi 
di martedi. giovedi e domenica e nei giomi riconosciuti festivl 
per legge. flno al 21 febbraio 14, per il germano. il fringueflo 
e le folaghe e fino al 31 marzo *74, sempre negli stessi giomi. 
per il colombaccio. la colombella (topacchio). lo storno. il 
tordo, il tordo sassello. il tordo bottaccio. Ie cesene, gli alau 
didi. i pas=eri. Ie comacchie. le gazze, le ghiandaie. i palmi-
pedi c i trampolieri. 
' L'uso del cane da ferma c consentito fino al 31 marzo T4; 

I'uso del segugio flno al 1. gennaio '74. L'addestramento e 
l'allenairento del cane da ferma. che e iniziato il 26 luglio 
e consentito in tJtto il territorio della provincia. ogni giorno 
flno al 1* agosto. Le riserve di caccia. esistenti nel territorio 
della provincia, sono soggette alle stesse norme. 

Per la provincia di Viferbo c disposto che i cacciatori da 
vranno raggiungere gli appostamenti con fucile smontato o 
chiuso nella custodia. 

Nella provincia di Latins, la caccia alia selvaggina mi 
gratoria dopo il 1. giugno H74 sara consentita tutti i giomi 
della settimana. 

Nella provincia di Rieti il cacciatore pud abbattere due 
soli caDi di selvaggina stanziale (dei quali una sola lepre) 
mentre non ci sono limitazioni per la migratoria. Dal 1. gen 
naio al 31 marzo 1974 c proibito l'uso del cane ad eccezione 
di alcune localita in prossimita di flumi e paludi. 

Nella provincia di Frosinone avranno vigore disposizioni 
analoghe a quelle della provincia di Roma con il richiamo 
particolare al divieto della caccia al tasso, al riccio, agli uc
celli rapaci diurni e nottumi in considerazione della loro utt-
lita contro 1c vipere. 

Non e nostra intenzione proporre una nuova strate gia — come si usa oggi dire — per il centro storico. II 
nostro obicttivo e ben pin limitato. Cogliere, con l'aosilio delle immagini fotografiche alcuni aspetti dello 
stato attuale del centro; fare il punto su quanto si doveva fare e non e stato fatto; prospettare alcune 
direzioni di intervento cosi come sono emerse da recent! dibattiti, studi e contributi. II tutto molto in 
breve. Le foto parlano da sole. 
Non aggiungiamo alcunche. 
Per quanto riguarda il bilan-
cio delle cose fatte, le ombre 
superano di molto le luci. 
Queste ultime riguardano 11 
piano per la parziale chiusura 
del centro al traffico private, 
alcune Lsole pedonali, e le 
nuove norme tecnlche di at-
tuazione del piano regolatore 
che dovrebbero prevedere 11 
blocco delle aree attualmente 
inedificate e delle destina-
zioni. II piano di chiusura del 
centro storico alle auto, che 
fa seguito ai prowedimenti 
presi per Villa Borghese, e 
certamente una grossa conqui-, 
sta del movimento democratl-
co e di sinistra. Vedremo co
me e quando sara attuato. 

Sulle nuove norme tecnlche 
il discorso e piii complesso. 

« Entro limit! molto specifi-
cati — afferma un documento 
socialista — la modified delle 
destinazioni e consentita solo 
agli edifici che risultino non 
adibiti a residenza* mentre 
altri interventi «sono consen-
titi. indipendentemente dal-
l'approvazione dei piani parti-
colareggiati solo per le opere 
di manutenzione che non 
comportino modiflche o alte-
razioni al carattere unita-
rio deU'ediflcio v. Questo pee 
quanto riguarda la zona A 
del Piano regolatore generale. 
Per quanto riguarda le zone 
B (la Roma umbertlna) esse 
dovrebbero essere assimilate 
alle zone A. 

Sono luci dawero abbaglian-
ti queste ultime? In un re-
cente dibattito svoltosl su ini-
ziativa di a Italia Nostra* 
l'architetto Puntuale ha po
tato dire senza trovare pos-
sibilita di smentita: nChe 
cosa e successo nel centro sto
rico di Roma? Da parte del-
1'amministrazione comunale 
non e successo nulla. Niente 
che programmando certe di-
rettive di piano regolatore, as-
sicurasse una salvaguardia, una 
riqualificazione del centro». 

H piano regolatore del '62 
prevedeva ad esempio la rea-
lizzazione per 11 centro storico 
dei piani particolareggiati. 
Non ne e stato preparato nem-
meno uno. E oggi, sul piu 
reoente documento urbanlstt-
co del partltl del centro-sini
stra, si parla ancora della 

« particolare Importanxa » che 

assume la formulazione di 
«un quadro conoscitivo per 
il centro storico». Nemmeno 
questo e stato fatto in piu di 
dieci annl dairadozlone del 
piano. Ecco perche afferma-
zioni come quelle contenute 
nello stesso documento sul-
resigenza di «predisporre in
terventi operativi » miranti a 
conservare del centro storico 
l'ambiente non solo fisico. 
ma anche umano e sociale 
sulla base di esperienze come 
quelle di Bologna, vanno as-
sunte solo come punti di ap-
poggio di una lotta per im-
porre alia Giunta il rispetto 
delle sue stesse sbuone in-
tenzioni ». 

Le cose dicono infatti che 
fino ad oggi e andata avanti 
la vecchia politica dello spo
polamento, degli sfratti, del-
I'abusivismo, della concessio-
ne di licenze piii o meno le
gal! che in molti casi hanno 
snaturato importanti edifici 
trasformati a scopi speculativi. 
Qui il discorso potrebbe es
sere lungo e la catena delle 
denunce non finire. 

E* possibile comunque iso-
lare il problems centro storico 
dal problema del resto della 
citta, dalla lotta contro l'au-

mento indiscriminato del ce
mento a scapito dei servizi 
del quale in Campidoglio si fa 
aifiere soprattutto la soclal-
democrazia? E' possibile lgno-
rare il dilagare dell'abusivi-
smo sull'Appia Antica e quello 
mastodontico nelle zone del-
l'Agro? Ci sembra di no. 

Che senso hanno allora le 
parole della DC e gli impe-
gni del centro-sinistra quando 
la politica della concessione 
delle licenze e quelle che ha 
la meglio; quando l'edilizia 
economica e popolare langue; 
quando e il segno generale 
della reale politica capitolina 
che contraddice l'esigenza di 
interventi nel centro storico 
che ne permettano una salva
guardia non solo culturale. 
ma sociale, con un risana-
mento che punti su piani di 
zona per l'edilizia economica 
e popolare; quando il Comune 
e incapace persino di risanare 
gli stessi edifici di cui e pro-
prietario; e quando, infine. 
si assiste ad episodi come 
quello del complesso di Tor 
di Nona che secondo Italia 
Nostra sarebbe stato arecen-
temente sottratto alia pubbli-
ca disponibilita per colpevole 
trascuratezza del Comune»? 

POPOLAZIONE RESIDENTE NEI QUARTIERI 

Quadranti 

Est 
Sud 
Ovest 
Nord 
Centro stor. 

1 9 6 1 
Popolazione fo 

702.510 32,1 
204.739 9,3 
429.579 19,7 
572.719 26,2 . 
278.613 12,7 

1 9 7 1 
Popolazione £> 

900.719 32,3 
327.532 11,8 
712.487 25,5 
665.625 23,9 
182.534 6,5 

Totale 2.188.160 100,0 2.788.896 100,0 

La tabella mostra la permanenxa del fenomeno dello spo
polamento del centro storico negli ultlmi dieci enni. Riastu-
mendo quanto awenuto In quest! ultlmi ventl annl si pud 
dlro cho la popolaiiono dei vecchl rioni e calata di circa 
200.004) units. Quosto significa la possibllit* di recupero all'in-
terno del contro itorico 4H almeno 150.H0 staruo da rlutilinaro 
por rtsidenia popolaro. 

Queste non sono domande 
retoriche. Sono, se mal, la 
denuncia delle contraddizioni 
in cui si awiluppa vieppiu la 
politica capitolina sotto la 
splnta delle ambiguita delle 
scelte della DC romana e le 
pressioni clientelari del PSDI. 

Un'altra questione, per ter-
minare. 

Una politica di profondo ri-
sanamento del centro storico 
non sembra possibile fino a 
che anche nel territorio circo-
state non sara bloccata l'avan.-
zata del cemento. Ma la Giun
ta, contraddicendo certe sue 
posizioni dl principio. ripro-
pone oggi la vecchia scelta del 
'62 con i centri direzionali 
e 1'asse attrezzato, in termini 
peraltro del tutto inaccetta-
bili sia rispetto alia situazione 
della citta che alle esigenze 
del riequilibrio regionale. In 
buona sostanza, la maggioran-
za capitolina vuole, e cal piu 
presto», aggiungere cemento 
a cemento nei gia affollatis-
simi quartieri della zona di 
Pietralata e Centocelle, senza 
peraltro fornire serie garan-
zie per un reale decentramen-
to del centro che non si tra-
sformi in un incremento delle 
attivita speculative, ma punti 
invece su un recupero della 
sua dimensione popolare e 
sociale. 

Cosi nelle zone B. C, D di 
piano regolatore — cioe tutto 
intorno al centro storico — 
continua od e continuata fino 
a pochi giomi fa la conces
sione indiscriminata di licen
ze edilizie. In tal modo viene 
« consumato » non solo il cen
tro storico vero e proprio. ma 
tutto il terreno circostante, 
sulla base degli interessi della 
rendita e seguendo le spint« 
della speculazione. 

Appare quindi evidente che 
senza una lotta popolare, sen
za un largo e unitario movi
mento che, partendo dalle cir-
coscrizkmi, ponga in primo 
piano i problemi della citta e 
della regione, e cioe le que* 
stionl della casa, dei servizi, 
della salute e deiragricoltura, 
anche 1 nuovi impegni urba-
nlstici del centro-sinistra re-
steranno sulla carta, o forme* 
ranno la base, come i vecchl. 
per una utllizzazione del piano 
regolatore funzioruUe ad Into-
reasi speculativi. 

LEN0LA: forti proteste contro la speculazione edilizia 

«Programmata» dalla DC 
la distruzione del verde 

Sciopero della fame indetto dal comitato popolare per la revoca del 
piano di fabbricazione — Oggi comizio unitario del PCI e del PSI 

La speculazione edilizia 
minaccia di deturpare il 
patrimonio di verde delta 
cittadina di Lenola in pro
vincia di Latina, mettendo 
cosi in crisi 1'atUvita tu-
ristica, unica vera risor-
sa del piccolo centro del-
l'entroterra pontino (cir
ca duemila abitanti). 

II Comune. amministra-
to dalla DC, ha approva-
to infatti < alia chetichel-
la» un cosiddetto piano 
di fabbricazione che con
cede ai privati di lottiz-
zare circa 600 ettari nelle 
zone di Colle del Santua-. 
rio e di Ambrifi. le quali 
invece dovrebbero essere 
destinate a verde, essen-
do le localita piu belle dal 
punto di vista paesaggi-
stico di Lenola. II piano 
messo aH'approvazione in 
una seduta del consiglio 
comunale svoltasi I'll scor-
so (piu o meno di soppiat-
to, visto che mancavano 
molti consiglieri e che nes-
suno del pubblico era pre-
sente), non porta nemme
no la firma dell'urbanista 
estensore. il quale eviden-
temente non se l'e sentita 
di dare il proprio avallo 
a tale scempio. I suoi con-
tenuti tecnici non sono 
stati resi ancora noti, si 
sa comunque che tutta la 
zona suddetta dovrebbe 
essere interamente lottiz-
zata e destinata a palazzi-
ne private, per favorire 
alcuni speculatori locali. 

La giunta, comunque, 

I'ha fatta talmente grossa 
che nemmeno il capogrup-
po democristiano al consi
glio comunale ha approva-
to loperato dei suoi com-
pagni di partito e. anzi, in-
sieme ad altri due dc, ha 
aderito ad un comitato po
polare costituitosi nei gior-
ni scorsi con il compito di 
battersi per far revocare 
lo scandaloso piano spe
culative. 

800 
firme 

Del comitato, sorto sul-
Tonda della indignazione 
provocata dalla decisione 
della ghmta tra la popo' 
lazione di Lenola, fanno 
parte i partiti di sinistra. 
i sindacati, esponenti di 
varie categoric Sono gia 
state raccolte circa 800 
firme e nei giorni scorsi 
e stato indetto uno « scio
pero della fame ». Con nu-
merosi cartelli e altopar-
lanti, da ferragosto fino ad 
oggi, gli esponenti del co
mitato hannc propaganda-
to alia cittadinanza e ai 
numerosi turisti la loro 
iniziativa di lotta contro 
la speculazione edilizia. in 
difesa di Lenola e delle 
sue risorse paesaggistiche. 
Per stasera alle 19.30 le 
sezioni del PCI e del PSI 
hanno indetto un comizio 
unitario per far revocare 

il piano di fabbricazione e 
aprire un dibattito tra la 
popolazione sulle scelte piu 
opportune per un equili
brate sviluppo urbanistico. 
Per il PCI parlera Alfio 
Calcagnini, consigliere co
munale di Latina. 

La sezione comunista. 
inoltre. ha presentato ri-
corso al Consiglio comu
nale e alia Regione con
tro il piano, sottolineando 
che la scelta di sviluppo 
delle aree fabbricabili nel
le zone invece destinate a 
verde, ubbidisce soltanto 
a interessi privati e spe
culativi anche in conside
razione del fatto che nem
meno un ettaro e stato de> 
stinato ad insediamenti dl 
edilizia popolare sulla ba
se della legge «167> e. 
inoltre. al fatto che il pia
no non riguarda minima-
mente la zona cosiddetta 
cA» . cioe il vecchio cen
tro del paese le cui abita-
zioni avrebbero urgent* 
bisogno di restauri per 
pertnettere agli abitanti 
di Lenola di vrvere in ca
se non piu malsane o fa-
tiscenu'. 

Gli amministratori non 
possono, a questo punto, 
non tener conto della vo-
lonta espressa dalla stra-
grande maggioranza della 
popolazione che e ben de-
cisa ad opporsi al tenta-
tivo di svendere fl bell is-
simo patrimonio natural© 
di Lenola ad un pugno * 
speculatori senxa 
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La « Navitalia » continua nella tattica del fatto eompiuto 

Bolsena: primo giro (d'assaggio ?) 
del «battello della speculazione » 

L'« Etruria » ha tolto l'ancora il giorno di ferragosto - Nell'isola Martana verra impiantato un club per ospiti 
aristocratici? - Bloccare le speculazioni in atto - E* necessario che al piu presto il porticciolo di Capodi-
monte venga dragato - Presa di posizione del consorzio per la valorizzazione del lago e dei Colli Volsini 

La « Navitalia », la soeieta che ha in programma 
di realizzare una rete di navigazione ncl lago di Bol
sena, continua a tenere in acqua il primo battello che 
dovrebbe aprire la strada ad una piu vasta opera-
zione speculativa che — a quanto pare — prevede la 

privatizzazione di larghi trat-

Ricordo 
di Efisio 
Orano 

E" ricorso nei giorni scorsi 
il 33. anniversario della morte 
di Efisio Orano. spentosi al 
confino di Rossano Calabro, 
dove i fascisli lo avevano re-
legato. Nobile flgura di com-
battente antifascista e mili-
tante socialista fin dai primi 
anni del secolo. fu con Di Vit-
torio, a fianco delle lotte ope-
raie e contadine nel mezzo-
giorno. 

Arrestato piu volte per le 
sue attivita rivoluzionarie. 
mantenne sempre fermi i suoi 
principi ed ideali democratici 
e socialisti. anche dopo l'av-
vento della dittatura mussoli-
niana. I fascisti lo arrestaro-
no all'eta di 74 anni nel '37 e 
lo mandarono al confino a Ros
sano Calabro. dove, stroncato 
dagli stenti e dalle sofTerenze 
patite. si spense tre anni dopo. 

Norme per 
presentare 

le domande 
di pensione 

all'INPS 

I lavoratori che sono prossi-
mi al compimento della eta 
pensionable (60 anni per gli 
uomini e 55 per le donne), 
potranno, anche nel corrente 
anno, fornire in anticipo alio 
I.N.F.S. tutte le notizie occor-
renti per poter ottenere tem-
pestivamente la liquidazione 
della pensione di vecchiaia, 

II Comitato provinciale del-
1'I.N.P.S., promotore della i-
niziativa, invita pertanto tutti 
i lavoratori dipendenti nati nel 
1914 se uomini e nel 1919 se 
donne. residenti nella Provin-
cia di Roma (esclusi owia-
mente quanti siano gia pen-
sionati o abbiano gia in corso 
una domanda di pensione) a 
recarsi, senza indugio, presso 
gli Enti di Patronato oppure 
all'apposito TJfficio dell'I.N.P.S. 
di via Chopin n. 53 (Roma -
Eur) per fornire tutte le no
tizie utili alia liquidazione 
della Ioro pensione di vec
chiaia la cui domanda — ed fe 
questa una innovazione — po
tranno presentare fin d*ora. 

L'operazione di pre-pensiona-
mento e stata estesa questo 
anno anche agli artigiani 

Ragazzo annega 
al Lido dei Pini 
Ancora una disgrazia sul ma

re: un ragazzo di quattordici 
anni e annegato ieri pomeriggio 
al Lido dei Pini e il corpo non 
e stato ancora ripescato. Si 
chiamava Angelo Turco 

Ieri pomeriggio. dopo una gi-
ta in barca con alcuni amici, 
Angelo Turco ha detto che do-
veva andare a fare una com-
missione per la madre. E' stato 
\ia qualche minuto, poi. appena 
tomato, il ragazzo si e rituf-
fato di nuovo in mare. E poco 
dopo e scomparso tra i flutti. 

ti della costa e la costruzio-
ne di residence. II giorno di 
Ferragosto l'« Etruria», una 
imbarcazJone capace di tra-
sportare una cinquantina di 
persone, ormeggiata ad alcu-
ne centinaia di metri dalla 
riva (in seguito alia manca-
ta concessione da parte del 
sindaco di Bolsena del per-
messo di attracco), ha eom
piuto un giro d'assaggio o, 
forse. addirittura di inaugura-
zione sperando di conquista-
re un altro punto a favore 
della « privatizzazione ». 

Un rotocalco femminile, in-
tanto. ha dato notizia che tut-
ta l'isola Martana (situata 
nel centro del lago di Bolse
na) e passata nelle mani del
la principessa Enrica del Dra-
go, che avrebbe intenzione di 
installarvi un «club di cac-
cia e pesca» per ospiti ari
stocratici. 

Di fronte a questi attacchi. 
di diversa naura ed ispirazio-
ne. ma tutti tendenti a ri-
servare larghi tratti del la
go ad una cerchia di perso-
naggi facoltosi, non si pud 
rispondere lasciando che al-
cune zone — come il portic
ciolo di Capodimonte — sia
no abbandonati a se stessi. 
Sono mesi che la zona del 
molo di Capodimonte atten-
de di essere drogata. Comu-
ne e Regione (l'uno o l'al-
tro, o tutti e due. una vol-
ta stabilite j ^ rispettive com-
petenze) devono intervenire 
al piu presto e con la mas-
sima efficacia per preserva-
re l'integrita dei luoghi. pre-
si di mira dalla speculazione, 
e rendere cosi un servizio al
ia comunita. 

Dopo le prese di posizione 
dei sindacati, delle forze po-
litiche democratiche, di «Ita
lia Nostra» anche il consor
zio per la valorizzazione del 
lago di Bolsena e dei Colli 
Volsini ha fatto conoscere la 
sua opinione. II consorzio — 
composto dai Comuni di Bol
sena, • Capodimonte, Bagnore-
gio, Gradoli, Grotte di Ca
stro. Latera,' Marta, Monte-
fiascone, San Lorenzo, Valen-
tano, dalla Provincia, dalla 
EFT (ente provinciale turi-
smo) e dalla camera di com-
meroio di Viterbo —- ha affer-
mato « se si vuole evitare che 
la capacita di iniziativa sfugga 
ga dalle mani degli enti loca-
li, e bene che verso i privati 
siano gli enti stessi gli in-
terlocutori piu validi non-
che i migliori vigili del pa-
trimonio naturale esistente 
nella zona v. 

Dopo aver sostenuto che il 
consorzio «non e in via pre-
liminare contrario alia navi
gazione turistica del logo» 
nel documento e detto che 
per realizzare tale obiettivo 
«bisogna tener con to di al
cuni elementi inderogabili» 
E precisamente: «/c dimen-
sioni della navigazione deb-
bono essere proporzionate al-
le dimensioni del lago; la na
vigazione deve avvenire nel
la piu assoluta garanzia antin-
quinamento; la pesca deve 
essere comunque salvaguarda-
la; altrettanto dicasi per la 
potabilita delle acquen. Per 
quanto riguarda la costruzio-
ne di centri residenziali («?1 
monopolio dei punti nevralgi-
ci del lago ridurrebbe lo 
stesso a patrimonio inestima-
bile nelle mani di privati») 
aessi potranno essere realiz-
zati soltanto dopo che sw sta
to approvato da parte degli 
enti responsabili il piano ur-
banistico del bacino del lago 
di Bolsena e dt tutto il com-
prensorio ». 

II porticc'olo c*i Caprdimonte invaso rta dctriti e sporcizia 

Una bella immagine di Bolsena dove ha piantafo le tende la 
Navitalia 

(appunti 
" ) 

Nozze 
Stamene, alle 9,15, nella chiesa 

di San Luigi da Monfort, il no-
stro compagno di lavoro Gian-
franco Agriioglio si sposa con la 
signorina Claudia Tondinelli. Ai due 
sposi gli augur! affettuosi dei com-
pBgni dell'cUnita». 

Culle 

Drammatico episodio a Grottaferrata 

Sorpresi a rubare 
minacciano di morte 
i padroni di casa 

Due arrestatj dai carabinieri - Giovani derubati 
mentre dormivano in un prato di Villa Borghese 

Sono stati arrestati dai cara
binieri di Frascati due giova
ni ladri d'appartamento che. 
insieme con altri due compli-
ci ancora latitanti. per sfuggire 
agli inquilini giunti aH'improv-
viso hanno spianato le pistole 
e li hanno minacciati di morte. 
Sono Giovanni Bombardini, di 
25 anni. abitante a Marino, e 
Ugo Moretti. di 30. di Grottafer
rata. Entrambi sono stati de-
nunciati per furto aggravato e 
ininaccia a mano armata. I 
carabinieri stanno anche accer-
tando se gli arrestati e gli al

tri due coinplici ancora latitan
ti siano gli stessi che una ven-
tina di giorni fa compirono una 
rapina nel deposito della Ste-
fer, tra Grottaferrata e Mari
no. rubando 32 milioni di lire. 

L'altra sera a Grcttaferrata 
i quattro ladri avevano rubato 
in alcuni appartamenti di uno 
stabile di via degli Ulivi. Den 
tro un sacco avevano gia rac-
colto oggetti preziosi del va-
lore di alcuni milioni. e stavano 
finendo di < ripulire » l'ullimo 
apartamento in quel momento 
vuoto, quello di Augusto Ca-
milli e della moglie Luigia Ni-
coletti. Proprio mentre se ne 
andavano. pero. si sono trovati 
davanti i coniugi arrivati al-
rimprowiso. insieme con un 
amico, Luigi Giuliani. I mal-

viventi hanno spianato le pisto
le contro i tre, minacciando di 
ucciderli se si fessero messi a 
gridare, e sono fuggiti. Ieri 
mattina i carabinieri hanno iden-
tificato due dei quattro ladri e 
li hanno arrestati. 

Mentre stavano dormendo 
nel sacco a pelo su un prato di 
Villa Borghese. due turisti vero-
ncsi — Silvio Aldrighetti e Stel-
vio Andreis. entrambi di 19 
anni — scno stati derubati da 
due giovani ladri, che poi la 
polizia ha arrestato. I due turi
sti si sono destati dai loro pro-
fondo sonno quando gli agenti. 
servendosi perfino dei cani-po-
liziotto. li hanno rintracciati e 
svegliati per restituire loro la 
refurtiva. 

I due ladri — identificati poi 
per Antonio Provenzano e An
tonio Carpinelli. entrambi di 
23 anni — sono stati notati da 
una pattuglia della «vo'ante > 
quando alia \ista dei poliziotti 
si nascondevano dietro un ce-
spuglio del Muro Torto. Arre
stati in breve tempo, hanno rac-
contato di aver trovato la re
furtiva (e'era anche una mac-
china fotografica del valore di 
due milioni) in terra. Per que
sto motivo 1'identificazione dei 
possessor! e stata laboriosa. 

La casa del compagni Pozzilli e 
stato allietata dalla nascita dl una 
graziosa bambina che si chiamera 
Elettra. Al padre compagno Osi-
ride, della segreteria della zona 
Tivoli-Sabina, alia mamma Anto-
nietta, oi nonni, vecchi militant! 
del partito. alia famiglia tutta gli 
auguri dei compagni di Tivoli, 
della zona Tivoli-Sabina, della Fe-
derazione e del nostro gloinale. 

Un bel bambino, che si chiamera 
Alessandro, 6 venuto ad ellietare 
la casa dei compagni Giovanni Tac-
coni e Luciana Francalancia. Ai car! 
compagni le felicitazioni e gli au
guri piu affettuosi della sezione 
Esquilino e dell '*Unitai. 

ENAL 
L'ENAL indice ed organizza il 

Concorso nazionale di poesia e 
narrativa, per opere inedite, deno-
minato « Alma Roma ». II con
corso c diviso in due categorie: gio
vani fino a 30 anni di eta e adult! 
oltre i 30 anni di eta. Per qualun-
que informazione e per ritirare il 
regolamento, rivolgersi ad'ENAL di 
Roma: Via del Tritone 82, tele-
fono 4 7 4 7 1 6 - 4 8 3 7 7 8 - 4 8 3 7 8 5 . 

FARMACIE 

Acilia: L.go da Montesarchio 
11; Ardeatino: p.za Navigatori 
12-13: via A. Leonori 27. Boccea: 
via Aurelia 560; via Aurelia 
413; via E. Bonifazi 12-a/12-b. 
Borgo-Aurelio: via del!-. Conci-
liazione 3-a: via Gregorio VI I 
129-131. Casalbertone: via G. 
Ricotti 42. Cello: via Cclimon-
tana 9. Cenfocelle-Prenesfino Al
to: piazza dei Mirti n. 1: via 
Tor de' Scliiavi 281; viale Ales-
sandrino 387: via dei Ciclamini 
91-97; largo Preneste 22; p.za 
Ronchi 2; Collatino: via del 
Badile n. 25. Delia Vittoria : 
via Broffeno 55: via Kuclirie 
Turba 14-16: via Monte Zebio 
34. Esquilino: via Cavour R3; 
Ualleria di testa Staztone Ter 
mini; piazza V. Emanuele 116: 
via Emanuele Filiberto 145: via 
dello Statuto 35 a EUR e Cec 
chignola: v le Europa 70: via V 
Cerulli 16-18-20; Fiumlclno: via 
Torre Clementina 122; Flaminlo: 
viale del Vignola 99-b; piazza 
Grecia 11 Gianicolense: circoa 
vallazione Gianicolense 186; via 
Giuseppe Ghisleri 21-23: via 
Giovanni da Calvi 12: via Bra-
vetta 82; via Villa Pamptvli 
194: via Casetta Mattel 200 
Magliana - Trullo: piazza Ma 
donna di Pompei 11. Medaglie 
d'Oro: via Duccio Galimberti 
21; via Ba.'duina 132. Monte 
Mario: via Trionfale 8291. Monte 
Sacro: via Valmelaina 151: via 
le Adriatico 107; via Pantelle 
ria 13; piazza Conca d'Oro 35: 
via Val di Non 10 Monte Sacra 
Alto: v. Ettore Romagnoli 76 78 
Monte Verde Vecchio: via 
Feder. Torre 27: Monti: via Um-
bana 11, v. Nazionale 245; v. 
dei Serpenti 177. Nomentano: v. 
G.B. Morgagni 30; piazz.le delle 
Provincie 8; viale XXI Apri'e 
31. Ostia Lido: piazza del .'a Ro 
vere 2; via A. Olivieri. ang vi» 
Capo Passero; Via delle Ba-
leniere 117. Ostiense:. via L. 
Fincati 14: via Filippi 11; via 
Ostiense 168; via di Villa in 
Lucina 53. Parioli: via Berto-
loni 5; via Chelini 34. Ponte 
Milvio: via del Golf 12 Porto-
naccio: via Rueenio Checrhi r»7 
59; via Balsamo Crivelli 37. 
Portuense: via G. Marconi 
180: via Leopoldo Ruspoli 57 
Prati Trionfale: via Andrea 
Ooria 31; via Scipioni 57-61; via 
Tibullo 4; via Marianna Dioni 
g; 33: piazza Cora di Rienzo 
31; via Angelo Emo 100. Pre-
nestino Labicano • Torpignat 
fara: largo Preneste 22; via 
del Pigneto 77 b; via Casilino 
461; via Ettore Giovenale l&lOa 
10b: via V. Coronelli 46. Prl 
mavalle: via Federico Borro 
meo 13-15: via del Millesimo 25: 
via della Pineta Sacchetti 412 
Ouadraro • Clnccitta: via G 
Salvioli 5; via Tuscolana 1258: 
via Tuscolana 699; via dei Quio-
tili 256. Quarflcciolo: piazzale 
Quarticciolo 11. Regota • Cam-
pitelli • Colonna: piazza Farnc-
se 42; via Pie' di Marmo 38: 
via S. Maria del Pianto 3; via 

Tor Millina 6. Salario: via Ales
sandria 121; via Salaria 288. Sal-
lustlano • Castro Pretorlo Lu-
dovish via XX Settembre 47; 
via Caslelildardo 39; piazza Bar-
berini 49; via Po le-lf; via Loni-
bardia 23: piazza S. Martino 
della Battaglia 8 • 10. San 
Baslllo - Ponte Mammolo: via 
F. Selmi 1. S, Eustacchlo: p.za 
Capranica 96. Testacclo-S. Saba: 
piazza Testaccio 48; via Cada-
mosto 3-5-7. Tiburtlno: via Ti-
burtina 40. Tor dl Qulnlo - Vigna 
Clara: via Flaminia Vecchia TM. 
Torre Spaccata e Torre Gala: 
via Casilina ang. Tor Vergata, 
via dei Colombi 1. Tor Saplenza-
La Rustlca: via Tor Sapienza 9. 
Trastevere: via S. Franc, a Ripa 
131; p.za in Piscinula 18a. Trevl-
Campo Marzlo Colonna: via 
Ripetta 24; via della Crnce 10; 
via Tomacelli 1; piazza Trevi 
89; via del Tritone 16. Trieste: 
piazza Istria 8: via Tripoli 2; 
corso Trieste 8; viale Eritrea 
32. Tuscolano • Applo Latino: 
via Taranto 50; via Britannia 
4; via Appfa Nuova 405; via 
Amba Aradam 23; via Numi-
tore 17: piazza Ragusa 14; via 
Gino Capponi. ang. via G. Man-
no; via Etruria 13 (ang. via 
Salunto). 

Officine 
Slmone (riparazioni • elettrau 

to), circonv Nomentana 260. 
t'el. 422.906; Appugllese (ripara-
ziioni auto - elettrauto - ricambi). 
v*i& G. Passerini 35 (Centocelle) 
t^l. 255 000; Foglietti (ripara
zioni ammortizzatori frem), 
viale delle Provincie 111. tel. 
425.926; Marras - La Cesa (ri
parazioni elettrauto). via Tri
poli 145/b. tel. 83 92.541; Picco
lo (riparazioni elettrauto). via 
Vallericcia 9. tel. 79.90.674: Sal-
vatorl (riparazioni elettrauto 
- carrozzeria). via Giovanni 
Lan=a 113. tel. 73.10.212; Trifo-
gli (riparazioni - carrozzeria). 
via Giolitti 186. tel. 737.737; 
Conti E. (riparazioni elettrau
to). via Pio IX 193 (Pineta 
Sacchetti). telefono 62.82.832; 
Rossi (riparazioni - carrozze
ria). viale Egeo 45 (Eur • Olira-
pica). tel. 594.382; Giorgi • 
Sell! (riparazioni carrozzeria). 
via Vittorio Bertarelli 9/b. 
tel. 43.85.003; Autocentro Jenner 
(rip. auto - elettr.), via Jenner 
113. tel. 533.477. CRA (elettr.). 
via Pino Lecce 20. tel. 5911980. 
Soccorso stradale: segr. tele-
fonica. N. 116. Centro Soccorso 
A.C.R.: via Cristoforo Colom
bo 261. tel. 51.10 510 51 26 551 
Ostia Lido: Officina Onofrio • 
Servizio Lancia - Via Vasco de 
Gama 64. telefono 66.96.940. 
Officina Lambertini A. - Staz. 
Servizio Agip P.le della Po-
sta. tel. 60.20.909. Pomezia: Of
ficina S.S.S. n. 395 Morbinati. 
v. Pontina km. 29.500 - 910.175; 
Officina De Lellis. via Dante 
Alighieri 50. tel. 91.10.142. Ar-
dea: Autnriparazioni Pontina -
S.S. 148, km. 34,200 (bivio Ar-
dea). tel. 910.008 910.497. Ciam-
pino: Sciorci-Santucci (riparaz. 
auto, elettrauto. carburatori. 
gomme)v via Italia 7. telefono 
61.13.211; De Federicis (offici
na autorizzata FIAT, elettrau
to. carburatori. gomme). via F. 
Baracca 4. tel. 61.12.267. Laba-
ro: F.Hi Diaco (riparaz. auto. 
elettrauto). via Flaminia 1213-B 
tel. 69.11.840. Anulare: Alca-
mo (riparazioni auto carriz2e-
ria) - Grande Raccordo Anula 
re km. 45.400. tel. 743.153. 

Officine Leyland Innocent!: 
Autostazione Clisio. via Clisio 18. 
tel. 834.130; - Residence, piazza 
Madonna delle Salette 12, tel. 
538.441; Massarut, via G. Zer-
bi 86, Ostia, tel. 60.22.704. 

Benzina 
di notte 

Ecco I'elenco dei distributor! 
aperti di notte in citta: via Au
relia 570; via Aurelia 734-736; 
via Aurelia 788; viale Medaglie 
d'Oro; Corso Francia 80/90; 
Corso Francia 202-204; via Cas
sia km. 8.800: via Salaria 542: 
via Salaria km. 7.452; via Con
ca d'Oro 124; via Tiburtina 254; 
piazzale delle Crociate (via Ti
burtina): via Tiburtina 4C0; Ti-
burtina-Valeria km. 11 e 348; 
via Prenestina angolo via Mi-
chelotti; via Prenestina a 30 m. 
da via dei Ciclamini: via Pre
nestina 728/740; v ! \ Casilina 
km. 7.951: via Appia Xuova 
613: via Tuscolana 608; via 
Tuscolana km. 10.455: via Set-
te Chiese 272: via Laurentina 
453: viale Marco Polo 116; piaz
za della Radio; via della Ma-
gliana 314/321: Lungotevere 
Ripa 8; via Quirino Majorana 
155; Circonvallazione Gianico

lense 340; via Appia Nuova 
km. 11,700; via Aurelia km. 
8,400; via Casilina 777; via 
Anastasio II 268; via Tuscola
na ang. via Cabiria; piazza Au
gusto Righi; via Prenestina ang. 
via Screnissima; via Casilina 
930; corso Francia ang. via Vi
gna Stelluti; via Trionfale km. 
6.800. 

Numeri utili 
Soccorso dl emergenza: 113; 

Carabinieri: 686.666; Vigili del 
fuoco: 444.444; Polizia: 555.555; 
Polizia stradale: 556.666; Pron
to Soccorso Stradale: 116; 
51.10.540. - 51.26.551: Acqua: 
57.78.411 - 57.41.341; Luce: 
E n e l 67.63.683/081; A c e i 
57.78.441; Gas: guasti 570.041. 
571.018: Fughe 570.044. 571.018; 
Protezione animali: 67.90.379, 
675.343: Guardia medica comu-
nale: 640.741; Notturno ed oste-
trica: 460.094. 463.357; Centro 
anti veleni: 490.663; Vigili Ur-
bani: 640.741; Auto abbando-
nate: 67.91.628; Rimozione vei-
coli: 681.885: Rumori molesti 
689.921. 688.928; Ccntrale Ra
dio Taxi: 34.50.941; gruppo 
sommo/zatori pronto interven-
to: 890.657. 76.72.995 e 897.065. 
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COMUNE DI ROCCAGORGA 
PROVINCIA Dl LATINA 

Appalto dei lavori di costru-
zione della scuola media del 
capoluogo (I lotto) 
II Comune di Roccagorga 

(LT) procedera ad esperire 
gara di licitazione privata a 
termini dell'art. 89, Lett. A, 
del Regolamento per l'Ammi-
nistrazione del patrimonio e 
per la contabilita generale 
dello Stato. e con le modali-
ta di cui alia lettera C del
l'art. 1 della legge 2 feb-
braio 1973. n. 14, e quindi 
con il procedimento discipli-
nato dall'art. 3 della stessa 
legge, per 1'appalto dei lavo
ri indicati in oggetto . 

L'importo dell'opera a base 
d'asta e di L. 103.468.647 (cen-
totremilioni quattrocentoses-
santottomila seicentoquaranta-
sette). 

Ai sensi dell*art. 7 della leg
ge 2-2-1973, n. 14, le impre-
se che abbiano interesse a 
partecipare alia gara di cui al-
l'oggetto e che risultino iscrit-
te all'Albo Nazionale dei Co-
struttori, per la categoria e 
per l'importo pari o superio-
re a quello suindlcato, posso-
no presentare domanda al 
Comune di Roccagorga, in 
competente bollo. a mezzo 
lettera raccomandata entro 
giorni dieci dalla data di pub-
blicazione del presente avviso. 

La richiasta di partecipazio-
ne alia gara secondo quanto 
previsto dai citato art. 7 non 
e vincolante per l'Amministra-
zione. 

Roccagorga, 11 17 agosto 1973 
IL SINDACO 

(Dr. Manfredo Tretola) 
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DAF 
44 

Cilindroto 850 

Automatic 
1.350.000 

CONCESSIONARY 

C I O T T A 
V E N D I T A : 
Via R. Balestra 46-50 (quar-
tiere Monteverde) T. S3S.S59 
O F F I C I N A : 
Via Russero Settimo 21 
Tel. 52.69.642 

36 RATE 
SENZA ANTICIPO 
SENZA CAMBIALI 

ULTIME REPLICHE 
Dl AIDA, CAVALLERIA 

RUSTICANA 
i CAPPELLO A TRE PUNTE 

ALLE TERME 
OI CARACALLA 

Stasera. alle 2 1 , alle Terms di 
Cartcalla, replica di < Aida > di 
G. Verdi (rappr. n. 26) concertata 
« direrta dai maestro Oanilo Belar-
dlnelli, 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, Tuccio Rigano. Martedi, alle 
2 1 , replica di c Cavalleria rustica-
na > di P. Mescagni 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 Gianicolo • Tel. 
561613) 
Alle 21,30 Sergio Ammtrata pres. 
« La MatMlrafOla • di Machiavelli 
con Lilians Oiiara, M. Bonini. 
Olas, B. Cealti. F. Cremonini. M. 
Francis, P. Lorin. G. Piermattei, 
M . RoMles, M. Salli, O. Stracuni. 
Regia Sergio Ammirats. 

DARIX TOGNI « I I Circo iMll'ac-

Tutte le sere alle 21,30 c giove-
di , sabato e domenica alle 18 e 
21,30. I I circo rimane ad Ostia 
Lido fino al 26 agosto. Per in-
tormazioni tel. 602.7206. 

LA COMUNITA' (Via l a n a a o • P. 
Scoalne • Tel. 5«.17^«13) 
Da martedi 28 alle 22: la Comu
nita Teatral* Italiana presents: 
m Fan4e c Lis • di Fernando Ar-
rabal. Regia G. Sepe. Musiche ori
ginal! di Stetano Marcucci. 

TEATRO D'ARTE Dl ROMA 
Nella Cripta della Basilica S. An 
tonio (Via Merulana 122) il Tea-
tro d'Arte di Roma pres. « Grego
rio X I I • (lldebrando da Soma) 
tutti i giorni alle 2 1 ; festivi alle 
19-21. 

fEATRO MOBILE A S. SEVERA 
Lirrrfoimf* Pirgy) 

Alle 18.30 « Massimone re trop-
po mangione • spettacolo per ra-
gazzi in collaboraiione con la 
compagnia dei burattini di To
rino. 

TORDINONA (V. Acquasparta 16 -
P. Ponte Umberto I • Telefono 
65.72.06) 
Alle 21.45 la novita assoluta 
« Came 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 al botteghino Aria 
condizionata 

VILLA ALOOBRANDINl (Via Na
zionale Tel. 67.93.9661 
Alle 18,30 e 21,30 Estate di pro-
sa romana di Checco e Anita Du
rante con Sanmartin, Marcelti, 
Pezzinga. Gervasi. Raimondi, Mu
r i n e < I t bonanima > di U. Pal-
merini. Regia di Checco Durante. 

CABARET 
FANTASIE Dl TRASTEVERE 

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

PIPER MUSIC HALL (Via Tagli* 
menlo. 9 ) 
Alle 17 e 21.30 complesso ame-
ricano « Vic Pitts and the Chea
ters >. 

CINEMA-TEATRI 
AMBRA IOVINELLI 

Chen il flagello del Kong-Fa, con 
Yu Tin-Lung A « e grande spet
tacolo di strip-tease 

VOLTURNO 
II braccto violento del Kong Fu, 
con Chu San ( V M 14) A * e ri-
vista Sibilla Messala 

CINEMA " 
PRIME VISIONI 

ADRIANO (Tel. 35.21.23) 
Quella cporca douina, con L. 
Marvin ( V M 14) A » 

ALFIERI (Tel. 290.2S1) 
Ne onore rva gloria 

AMBAMAOt 
I I diavolo del volant* 

AMERICA (Tel. 581.61.68) 
Wang Yu rimbittibile. con Wang 

, Yu ( V M 14) A « 

ANTARES (Tel. 890.947) 
Bella di giorno, con C. Deneuve-

( V M 18) DR S * £ * 
APPIO (Tel. 779.638) 

Hai sbagliato dovevi uccidermi 
subito. 

AKCHIMEDE (TeL 875.567) 
Chiusura estiva 

ARISTON (Tel. 353.230) 
Malizia. con L. AntoneHi 

(VM 18) S * 
ARLECCHINO (Tel. 360.35.46) 

Mondo erotico ( V M 18) DO * 
AVANA (Tel. 51.15.105) 

Chiusura estiva 
AVENTINO (Tel. 572.137) 

Chiusura estiva 
BALDUINA (Tel. 347.592) 

Vogliamo i colonnelli, con U. To-
gnazzi 5A # * « 

BARBERINI (Tel. 4751707) 
I I ponte sol Hume Kwai, con W. 
Holden DR » S * 

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

DR * £ » 
BRANCACCIO (Via Merulana) 

Rapporto sul comportamento ses-
suale delle casalingbe, con S. 
Danning (VM 18) S * 

CAPITOL (Tel. 383.280) 
Le amazzoni 

CAPRANICA (Tel. 679.24.65) 
Chiusura estiva 

CAPRANICHETTA (T. 769.24.65) 
I 39 scalini, con K. Moore 

G $ $ 
CINESTAR (Tel. 789.242) 

Chiusura estiva 
COLA Dl RIENZO (TeL 350.584) 

Chiusura estiva 
DUE ALLORI (Tel. 273.207) 

Chiusura estiva 
EDEN (Tel. 380.188) 

Diario segreto da an career* fem
minile, con A. Strindberg 

( V M 18) OR ft 
EMBASSY (Tel. 870.245) 

Casa di bambola, con J. Fonda 
DR * f t 

EMPIRE (Tel. 857.719) 
I I diavolo del volante 

ETOILt (Tel. 6S.75.S61) 
Quattro farfalle per an assassinio, 
con R. Tushingham G $ 

EURCINE (Piazza Italia 6 - EUR 1 
Tel. 591.09.86) 
Ultimo tango a Zagarol, con F. 
Franchi (VM 14) C * 

EUROPA (Tel. 865.736) 
•Chiusura estiva 

tmm^rm 

Schermi e ribalte 
FIAMMA (Tel. 475.1100) 

I I ladro di Parrgi, con J.P. Bel-
mondo DR £ £ $ 

FIAMMETTA (Tel 470.464) 
Chiusura estiva 

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

( V M 18) SA » * 
GARDEN (Tel 582.848) 

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

. GIAROIHO (Tel. 894.940) 
Storia di karate pugni e fagioli, 
con D. Reed A 4 

GIOIELLO 
Chiusura estiva 

GOLDEN (Tel. 755.002) 
Le amazzoni 

GREGORV (V. Gregorio V I I 186 
Tel. 63.80 600) 
Mondo erotico ( V M 18) DO * 

HOLIDAY (Largo Benedetto Mar-
cello - Tel. 858.326) 
Malizia, con L Antoneili 

( V M 18) $ * 
KING (Via Fogiiano, 3 - Telefo

no 831.95.41) 
Chiusura estiva 

INDUNO 
Gli eroi di Telemark, con K. Dou
glas A £ 

MAESTOSO (Tel. 786.086) 
I I ladro di Parrgi. con J.P. Bel 
mondo DR £ £ 3 

MAJESTIC (Tel. 67.94.908) 
E now liberarci dai male, con J. 
Gaupil ( V M 18) . DR 9 

MERCURY 
I I cacciatore aotitario, con R. Ely 

A # 
METRO DRIVE-IN (T. 609.02.43) 

Mani d'acciaio foria cinese, con 
T. Peng Wang A # 

METROPOLITAN (Tel. 689.400) 
La iagain di via Condotti, con 
F. Stafford ( V M 18) G * 

MIGNON D'ESSAI (Tel 869.493) 
Alfredo Alfredo, con D. Hoffman 

SA ft 
MODERNETTA (Tel. 460.285) 

Rosina Fumo viene in cittft per 
tarsi il corrado, con E. Aulin 

( V M 16) DR • 

MODERNO (Tel. 460.285) i 
Mondo erotico ( V M 18) DO * 

NEW YORK (Tel 780.271) 
I I ponte sal frame Kwai. con W. 
Holden DR * * * 

OLIMPICO (Tel. 395.63S) 
Hai sbagliato dovevi uccidermi su-
bilo 

PALAZZO (Tel. 495.66.31) 
Chiusura estiva 

PARIS (Tel. 754.368) 
I professionisti. con B Lancaster 

A £ f t 
PASQUINO (Tel. 503.622) 

A Man (in inglese) 
QUATTRO FON1ANE 

I I terror* viene dalla pioggia, con 
P. Cushing ( V M 14) OR %k 

QUIRINALE (Tel 462.653) 
Ordine delle 5S; eliminate Bor-
man 

QUIRINETTA (Tel. 679.00.12) 
Cabaret, con L Minnelli S * 

RADIO CITY (Tel 464.102) 
Agente 007 Casino Royal, con P. 
Sellers SA * * 

REALE (Tel. 58.10.234) 
I professionisti, con B. Lancaster 

A # * 
REX (Tel. 884.165) 

• Chiusura estiva 
RITZ (Tel. 837.481) 

Chiusura estiva 
RIVOLI (Tel. 460.883) 

Piccioni, con J. Christopher 
DR * * 

ROUGE ET NOIR (Tel. 864.305) 
L'amore difficile, con N. Manfredi 

( V M 18) SA # » 
ROXY (Tel. 8 7 0 ^ 0 4 ) 

Chiusura estiva 
ROYAL (Tel. 770.549) 

Gli eroi di Telemark, con K. Dou
glas A # 

SAVOIA (Tel. 86.50.23). 
Chiusura estiva 

SMERALOO (Tel. 351.581) 
Bella di giorno, con C. Deneuve 

( V M 18) DR * * * * 
SUPERCINEMA (Tel. 485.498) 

Ultimo tango a Zagarol, con F. 
Franchi ( V M 14) C 9 

TIFFANY (Via A. De Pretis • Te
lefono 462.390) 
L'ho trovato a letto con un'allra 
con C Lebel ( V M 18) DR 5 

TREVI (Tei. 689.619) 
Arancia meccanica, con M. Mc 
Dowell (VM 18) DR * # # 

TRIOMPHE (Tel. 838.OO.03) 
I professionisti, con B. Lanca
ster A t ? 

UNIVERSAL 
Wang Yu rimbattibile, con Wang 
Yu ( V M 14) A £ 

VIGNA CLARA (TeL 320.359) 
Chiusura estiva 

VITTORIA 
Le amazzoni 

SECONDE VISIONI 
ABADAN: L'uomo che uccideva a 

sangue freddo, con A. Girardot 
( V M 14) DR $ > * * 

ACILIA: La mano sinistra della 
viotenza, con Li Ching A 4 

AFRICA: La gang dei doberman, 
con B. Mabe (VM 14) A * 

AIRONE: Chiusura estiva 
ALASKA: I I furore della Cina col-

piste ancora, con B. Lee A % 
ALBA: I I furore della Cina. con B. 

Lee " A * 
ALCE: Chiusura estiva 
ALCYONE: Decamerone nero, con 

B. Cunningham ( V M 18) SA $ 
AMBASCIATORI: Le monache di 

Sant'Arcangelo, con A. Heywood 
( V M 18) DR A 

AMBRA JOVINELLI: Chen il fla
gello del Kong Fu. con Yu Tin 
Lung A * e rivisti 

ANIENE: I I dittatore dello stato 
libero di Bananas, con W. Allen 

C # * 
APOLLO: I I aerpente, con Y. Bryn-

ner DR * 
AOUILA: Ultima casa a sinistra. 

con D. Hess DR ft 
ARALDO-. Chiusura estiva 
ARGO: Chiusura estiva 
ARIEL: L'isola misteriosa a il ee-

pltano Name con O. Sharif A ft 

ASTOR: I I dottor Stranamore, con 
P. Sellers SA S 3 $ $ 

ATLANTIC: Diario segreto da an 
carcere femminile, con A. Strind
berg ( V M 18) DR * 

AUGUSTUS: Vogliamo i colonnelli I 
con U. Tognazzi SA $ £ $ 

AUREO: Diario segreto da' un car-
cere femminile, con A. Strind
berg ( V M 18) D^ » 

AURORA: La Tosca, con M. Vitti 
DR * j r 

AUSONIA: Totto quello che avreste 
voluto sapere sul sesso e non 
avete mai osato chiedere, con W. 
Allen ( V M 18) C ft 

AVORIO: Petit d'essai: L'organiz-
zazione sfida rispettore Tibbs. 
con S. Poitier G * 

BELSITO: Decamerone nero, con B. 
Cunningham 

BO I TO: Chiusura estiva 
BRASIL: FBI opcrazione galto, con 

H. Mills C * * 
BRISTOL: A colpi di karate, con 

Meng Kong Loong A ft 
BROADWAY: Chen il flagello del 

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

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

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

citta sommersa, con R. Ryan 
A ft 

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

DELLE MIMOSE: Chiusura estiva 
DELLE RONDINI: Bella ricca lieve 

difetto fisico cerca ani.na gemella 
con C. Giuffre C ft 

DEL VASCELLCh Chiusura estiva 
DIAMANTE: Chiusura estiva 
DIANA: Storia di karate pogni e 

fagioli, con D. Reed A ft 
DOR I A: I I ragazzo ha visto I'assas-

sino e deve morire, con M. Le
ster G ft 

EDELWEISS: Via col vento, con C. 
Gable DR ft 

ELDORADO: UFO allarme rosso 
attacco alia terra, con E. Bishop 

A ft 
ESPERIA: Diario segreto da un 

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

ESPEROt A colpi di karate, con 
Meng Kong Loong A ft 

FARNESE: Petit d'essai: I I laureato 
con A. Bancroft S * » 

FARO: Palma d'acciaio un turbine 
di violenza, con Wong Tsao She 

A ft 
C1ULIO CESARE: Colpo per colpo. 

con H. Yue ( V M 18) A ft 
HARLEM: Chiusura estiva 
HOLLYWOOD: I I furore della Cina 

colpisce ancora. con B. Lee A ft 
IMPERO: Chiusura estiva 
JOLLY: Una donna come me, con 

B. Bardot ( V M 18) DR ft 
LEBLON: La gang dei doberman. 

con B. Mabe ( V M 14) A ft 
LUXOR; Chiusura estiva 
MACRYS: Tedeum, con J. Palance 

A ft 
MADISON: I I furore della Cina col

pisce ancora, con B. Lee A ft 
NEVADA: La Tosca, con M. Vitti 

DR ft ft 
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: S c . i l , con M. 

Mc Dowell ( V M 18) DR ftftft 
PALLADIUM: L'altra faccia del pa-

drino, con A. Noschese C ft 
PLANETARIO: Chiusura estiva 
PRENESTE: Chiusura estiva 
PRIMA PORTA: I I serpente. con 

Y. Brynner DR » 
RENO: I I furore della Cina colpisce 

ancora, con B. Lee A ft 
RIALTO: Che cosa e successo tra 

mio padre e tua madre? con J. 
Lemmon SA ft ft 

RUBINO: Chiusura estiva 
SALA UMBERTO: La Tosca. con 

M. Vi l l i DR ft* 
SPLENDID: Provaci ancora Sam, 

con W. Allen SA f ft 
TRIANON: La freccia che uccide 
ULISSE: A colpi di karate, con 

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

desiderio, con M. Brando 
DR ftft 

VOLTURNO: II braccio violento del 
Kung Fu, con Chu San ( V M 14) 
A ft e rivista 

TERZE VISIONI 
DEI PICCOLI: Chiusura estiva 
NOVOCINE: Chiusura estiva 
ODEON: Palma d'acciaio un turbi

ne di violenza, con Wang Tsao 
She A ft 

FIUMICINO 

TRAIANO: Mordi e fuggi, con M . 
Mastroianni DR ft 

ARENE 

ALABAMA: I I terrore con gli oc-
chi storti con E. Montesano C ft 

CHIARASTELLA: Continuavano a 
chiamarli er piu er meno, con 
Franchi-lngrassia C ft 

COLUMBUS: In nome del popolo 
italiano, con Gassman-Tognazzi 

SA « « 
FELIX: Storia de fratelli e de cor-

telli, con M. Arena DR * 
LUCCIOLA: Getaway, con S. Mc 

Queen ( V M 14) DR ft ft 
MESSICCh I I richiamo della lore-

sta, con C. Heston A ft 
NEVADA: La Tosca, <*>n M. Vitti 

DR 4 * 
NUOVO: Una donna come me, con 

B. Bardot ( V M 18) DR ft 
ORIONE: Per amore ho catturato 

ana spia rossa, con K. Douglas 
S * 

5. BASILIO: Girolimoni, con N. 
Manfredi DR ftftft 

TIBUR: I magnifici 7 cavalcano an
cora, con L. Van Cleef A ft 

TIZIANO: Ti combino qualcosa di 
grosso, con D. Martin A ft 

TUSCOLANA: Scipione detto anche 
I'Alricano, con M. Mastroianni 

SA ftft 

SALE PARROCCHIALI 
COLOMBO: Frankenstein alia con> 

«juista della terra 
COLUMBUS: In noma del popolo 

italiano, con Gassman-Tognazzi 
SA ft* 

ORIONE: Per amor* ho catturato 
una spia russa, con K. Oouglas 

S * 
PANFILO: I I braccio violento della 

1*99*. con G. Hackman DR f $ 
TIBUR: I magnifici 7 cavalcano an

cora, con L. Van Cleef A ft 
T IZ IANO: Ti combino qu«1*aaa « 

grosso, con D. Martin A # 

f.'i-sC-
,,.'ta£tfc&5»i,y'S*»"^l - «-•"• • ' - i.', ,i * < ' 

file:///ista
http://Sc.il


I ' U n i t a / demenica 19 agosto 1973 PAG. 11/spettacoli - ar te 

/ / // 

Opera di un 

musicista 
sovietico dal 
Novantatre 

di Hugo 
LENINGRADO. 18 

II collettlvo del Teatro Ki
rov di Leningrado ha curato 
la messa in scena di una no-
vita assoluta, Novantatre. ooe-
ra lirica che Ghennadi Belov 
ha tratto dal noto romanzo di 
Victor Hugo. II trentaquat-
trenne musicista, allievo di 
Dimitri Sclostakovic e gia no
to per l'oratorio Poema di Le
ningrado su versi di Olga Ber-
gholz, dedicate alia eroica di-
fesa della citta sovietlca dal-
l'attacco delle truppe hitleria-
ne. Alio stesso te*na si ispi-
rano altre due comoosizieni 
di Belov il clclo vocale Pagi-
ne di diario e l'opera da ca
mera Novella leningradese 

Novantatre e la prima gran-
de opera lirica del composito-
re. Essa e stata molto aporez-
?ata da Sciostakovic. « Belov 
e un artista di talento, la sua 
composizione e contraddistin-
ta dallo slancio. Aspetto con 
impazienza il momento in rui 
l'opera andra in scena ». ave-
va detto il famoso musicista 
sovietico alia vigilia della 
"prima". 

L'autore ha fra l'altro attin-
to alle rlcchezze del folklore 
francese; l'opera contiene or-
ganiche citazioni di antichi 
canti bretoni e il tema della 
rivoluzione e contrassegnato, 
nel corso dell'opera. dai mo-
tivi della Carmagnola e della 
Marsigliese. 

Recitera sulle 
scene f rancesi 

Sinatra 
ha deciso 
di tornare 
a cantare 

LOS ANGELES. 18. 
Prank Sinatra e da ieri im-

pegnato nelle prove di uno 
special televisivo della durata 
di un'ora che. a quanto pa
re, porra fine ai due anni 
di assenza dal mondo dello 
spettacolo del noto cantante, 
il quale due anni or sono. 
aveva jnvece affermato di 
aver deciso di ritirarsi a vi
ta privata in via definitive. 

Uruco ospite della trasmis-
sione di Sinatra, che verra 
messa in onda dalla NBC il 
18 novemrbe, sara il cantan
te e ballerino Gene Kelly. 
La collaborazione artistica 
tra Sinatra e Kelly ha un 
precedente anche se ormai 
lontanlssimo nel passato. I 
due. infatti, lavorarono insie-
me nel 1948 nel film On the 
town che fu girato proprio 
negli stessi studi in cui e at-
tualmente in Iavorazione lo 
special televisivo. Sinatra, a 
quanto si e appreso, stareb-
be anche incidendo dei di-
schi. 

Un portavoce della compa-
gnia produttrice dello special 
non ha voluto dire quale som-
ma sia stata pagata a Sina
tra per la sua prestazione, 
ma un portavoce del c-intan-
te ha dettor oPenso sia esat-
to dire che si tratta indubi-
tabilmente della cifra piu al-
ta mai corrisposta ad alcuno 
per un solo spettacolo tele
visivo ». 

PARIGI - Valentina Cortese (nella foto) e stata scritturata 
dal Theatre National Populaire, il quale le ha affldalo una 
parte di rilievo nella « Dispute*), una commedia di Marivaux 
che sara messa in scena con la regia di Patrice Chereau. Le 
prove cominciano H 29 agosto a Villeurbanne, presso Lione, 
dove ha attualmente sede la prestigiosa istituzione teatrale 
fondata da Jean Vilar. Lo spettacolo sara portato in autun-
no a Parigi, alia Galte-Lyrlque. 

II regista in un ospedale svizzero 

Esami clinici per 
Vittorio De Sica 
Comprensibile riserbo dei familiari e dei sa-
nitari sulle condizioni di salute deH'infermo 

GINEVBA. 18 
La direzione dell'Ospedale 

cantonale di Ginevra, nel qua
le Vittorio De Sica e ricovera-
to da! giorno di Ferragosto, 
ha fatto sapere che il regista 
si sta sottoponendo ad una 
serie di esami clinici ma non 
ha ntenuto di fornire altri 

IZ in breve 
Guido Agosti alia Juilliard School 

SIENA, 18 
Guido Agosti. docente ail'Accademia Musicale Chigiana. e 

stato invitato a tenere una cattedra di pianoforte alia Juilliard 
School di New York, una delle piu presttgiose e qualificate 
istituzioru musicali degii Stati Uniti. 

Agosti. concertista di fama internazionale (ha suonato con 
Vecsey, Fburnier, Mainardi. Gazzelloni, con i Quartetti Lehner, 
di Budapest e di Roma) ha una notevole esperienza come do
cente, avendo insegnato ai Conservaton di Venezia e di Roma 
e per aver tenuto corsi di perfezionamento ail'Accademia di 
Santa Cecilia, alia Franz Liszt Hochschule. airAccademia di 
Helsinki, a! Conservatorio di Copenaghen ed aH'Accademia 
Chigiana. ove e presente anche quest'anno. 

Alia Juilliard School, il maestro Agost: era stato invitato a 
svolgere un corso di otto mesi, per la durata minima di tre 
anni; ma ha accettato di tenere la cattedra per un solo anno. 
II suo corso comincera il prossimo ottobre 

Settimana del cinema italiano a Bogota 
BOGOTA*. 18 

Con grande successo di pubblico si e svolta a Bogota una 
«Settimana del cinema italiano», nel corso della quale sono 
stati presentati film di Bolognini. Maselli, Uzzani. Comencim 
e Petri. 

La manifestazione si e svolta sotto l'egida dell'Istituto colom-
biano-italiano e della Cineteca locale. 

Film su un «incesto mentale» 
NEW YORK. 18 

II regista statunitense Guy Green dirigera un film defmito 
come «il racconto di un incesto mentale ». 

La pelhcoia e tratta dal romanzo di Jacqueline Susan, Once 
ts not enough <«Una volta non e abbastanza»); autori della 
sceneggiatura sono lo stesso Green e Jules Epstein. 

Quarantadue film a Perth 
PERTH. 18 

Un notevole successo sta otter.endo a Perth il secondo Festi
val cinematografico intemazionale che. inauguratosi una setti
mana fa, si concluded il 23 agosto. 

II programma della manifestazione prevede la proiezlone di 
42 film, 30 dei quail presentati in Australia per la prima volta. 
I paesi partecipanti sono una dozzina, fra cui gli Stati Uniti, 
la Frar.cia, ITJnione SovieUca, il Canada e la Germania federale. 

Festival cinematografico nel Canada 
OTTAWA. 18 

II IX festival cinematografico di Stratford, nello stato 
ajanadesc deU'Ontarlo. si svolgera dal 15 al 22 settembre pros-
olmi. Alia manifestazlone hanno gia dato la propria adeslone 
1'Ungheria, l'Olanda, la Germania federale. la Cecofilovacchta 
• gli Stati Unit!. 

Durante la rassegna verranno proiettatl anche sel film 
•estituentl una retrospettlva dedicata a Douglas Fairbanks. 

particolari. Ai giornalisti che 
gli avevano chiesto notizie sul-
lo stato di salute dell'infermo 
un sanitario ha risposto: 
«Non siamo stati autorizzati 
dal signor De Sica a dire al-
cunche. e non lo faremo». 

La moglie del regista. Maria 
Mercader, e gli altri congiun-
ti si sottraggono, dal canto 
loro, ad ogni incontro con i 
rappresentanti della stampa e 
con il pubblico. A colore che 
telefonano a casa De Sica. 3 
Roma, una tiomestica rispon-
de che « il commendatore » e 
fuori e che i familiari sono 
in villeggiatura. 

Questo comprensibile riser
bo ha contribuito in parte ad 
accreditare voci incontrolIaU* 
— e spesso diffuse con una 
certa leggerezza — secondo 
cui il regista sarebbe affetto 
da una gravissima malattia. 

Comunque. nelle prossime 
ore si potra sapere qualche 
cosa di precise: infatti Cario 
Ponti, produttore del Viag-
gio, — con Richard Burton e 
Sophia Loren. che De Sica 
avrebbe dovuto cominciare a 
dirigere in questi giorni — ha 
fatto sapere che prendera en-
tro mercoledl della settimana 
ventura decisioni sulla Iavo
razione del film. 

C'e da segnalare. lnfine. 
l'insorgere di una pesante po-
lem'ca tra lo ste>v> Pontl e 
55effirelli in merito all'eventua-
lita di una sostituzione di De 
Sica per la regia del Viaggio. 

Morto a Parigi 
il musicista 

Jean Barraque 
PARIGI. 18. 

II compositore francese Jean 
Barraque e morto ieri in un 
ospedale parigino dopo un In* 
tervento chirurgico. Aveva 45 
anni. 

Parigino di nascita, Barra
que era una delle persona
lity musicali piu original] del 
secondo dopoguerra. Allievo di 
Jean Langlais, aveva anche 
seguito i corsi di analisi te-
nuti da Olivier Messiaen al 
Conservatorio di Parigi. La 
morte gli ha impedito di com-
pletare la sua opera piu im-
portante. La morte dt Vir-
gilio, della quale restano solo 
tre important! frammenti. 

Lo stile di Barraque si basa 
su un superamento. estrema-
mente soggettivo, del seriall-
smo classlco. Egli fu fra l'al
tro 11 creatore di una forma 
musicale che voile chiamare 
delle «serie proliferanti», la 
quale gli permlse, come af-
fermb egli stesso, «un com-
mento lirico a se stesso*. 

L'ondata di film sul Kung-fu 

La violenza e 
il suo f ascino 
non discrete 
«Ci slete caduti come fes-

si. Infatti non li avevamo 
mica inventati per vol, quel 
film. Li avevamo inventati 
per i cinesi. Per rubarvi il 
pubblico che andava a vedere 
i western. E ora, grazie a 
voi, il cinema clnese e cosl 
apprezzato dai cinesi che pos 
siamo smettere di attirarli 
con le cretinate e dargli qual-
cosa di piu intelligente. I 
film della violenza, ormai, li 
facciamo per vol e basta»: 
cosl Yeh I Fang, sceneggia-
tore dei film «cinesi» di 
Hong Kong, a Orlana Fallacl 
inviata dell'Europeo (si legga 
il servizlo apparso nel n. 32 
del 9 agosto 1973) nel regno 
di Run Run Shaw per «sco-
prire cosa fossero e chi ne 
fossero i responsabili». 

La « rivelazione» di Yeh I 
Fang e tra le piu crude che 
clrcolano sul fenomeno, e an
che tra le piu inquletanti 
sulla « dlalettica » del merca-
to cinematografico intema
zionale, della progressiva cor-
ruzlone geometrica del cine
ma inteso come amusement 
nell'accezlone adorniana. Al
ia violenza «fredda» dei 
Ringo e dei Bond, il campio-
ne di kung-fu oppone la pas-
sione della vendetta, la rivln-
cita del « cameriere » oppres-
so che combatte in nome del-
l'indivldualismo anarchico, e 
tuttavla, sempre all'interno 
dl un sistema soclale da con-
servare dove la consuetudine 
del kung-fu vuole essere «un 
modo dl vivere, una filosofia 
pratica per creare cittadlni dl-
scipllnati». 

Nato per partenogenesi in 
Oriente dai «generi» ooci-
dentali, quasi per concorren-
za, II cinema asiatico ritorna 
in Occidente attraverso quelle 
fluttuazioni dei fenomeni 
deH'industria culturale che si 
producono e si espandono nei 
cinque continenti. E non e 
un caso che il produttore 
Run Run Shaw — proprie 
tario di quel campo dl ster-
minio delle cosclenze che 
sono gli Studios di Kowloon — 
sulle colline di Water Bay 
— dichlari alia giornalista 
occidentale che non si sente 
« colpevole o non piu di quan
to vi sentiste colpevoli vol 
con James Bond. Non c'e bi-
sogno di guardare i miei film 
per imparare a uccidere. Dac-
ch6 il cinema esiste. voi oc-
cidentali ve la siete cavata 
assai bene nelFinsegnare la 
arte di uccidere. I vostri me-
todi erano piu raffinati. i 
nostri sono ' piu sanguinosi, 
ma il risultato e il mede-
simo ». 

Ma II cinlsmo del signor 
Run Run Shaw, di un uomo 
il cui impero economico non 
sembra avere confini. rivela 
tutta la sua passione con-
servatrice e reazionaria quan-
do tenta di offrire giustifi-
cazicfii estetico-sociali alia 
sua attivita di carneflce della 
coscienza: «II cinema non e 
arte, forse? Ebbene. all'arte 
non si devono porre limiti. 
preoccupazioni morali. Se si 
rapDresenta il sesso, sia sesso 
e non mezzo sesso Se si rap-
presenta la vio'enza. sia vio
lenza e non mezza violenza... 
Gu-ardiamoci negli occhi: gli 
uomini amano la brutalitan. 

Al di la di qualsiasi consi-
derazione linguistica circa la 
forma dei film di Hong Kong 
(eviteremo di chiamarli «ci
nesi » non solo a scanso di 
ogni equivoco. ma anche per-
ch§ la Cina Popolare non ha 
acquistato i film di Run Run 
Shaw) — una forma tuttavia 
che va studiata per mettere 
a nudo la mistificazione del
le sue componenti struttura-
li — c'e da mettere in luce 
la giustificazione ideologica 
che i reeisti di Kowloon of-
frono della violenza. una vio
lenza che r>er Chang Cheh 
(un comunista «deluso»> si 
flddice a alia nostra epoca. 
alia nostra societa ». una vio-
Ipnza che sarebbe una «vir
tu » inutile in Occidente do
ve si nuoterebbe a nella co-
modita. nella liberta, nella 
speranza ». 

Oggi. l'indust.^a culturale 
coltiva come mai nel passato 
l'«amore» per la violenza, 
confondendo e mistificando 
non solo il senso ideologico 
della violenza ma le sue stes-
se forme, in modo che al
l'interno del dominio econo
mico capitalistico la violen
za rivoluzionaria per la tra-
sformazione del mondo possa 
apparire simile alia violenza 
gratuita e repressiva della 
reazione. Ci riferiamo, in par-
ticolare. a certi film che pre 
tendono giustificare la vio
lenza « morale » come reazio
ne a un'aitra azione violenta 
c primaria che avrebbe le 
sue radici nel corpo sociale 
del paese. Per quanto ri-
guarda la violenza espressa 
nei film di Hong Kong, essa 
iende ad attecchire nella co
scienza manipolabile del pub-
bliri. alienato nella sua im 
possibilita di «azione creatri-
ce e responsabile» (come 
sottolineava acuta mente Ed-
gard Morin), e la volontaria 
o imokmtaria ironia dl al-
cune situazioni (ma c'e 
anche da tener conto della 
diversitA della culture oriert-
tale rispetto alia occidentale) 
non altera II signlficato della 
violenza espressa nella *fa-
volas: si ride non della vio
lenza, ma con la violenza. 

Nessuna indignazlone mo-
ralistica per 11 kung-fu In 
Occidente, quindi. ma soltan-
to lucida e critica compren-
sione per un fenomeno in-
•amazionale provocato dal 
l'industria culturale e ispi-
raso dal potere capitalistico 
la cui violenza reale non do-
vrebbe apparire piu discreta 
agli occhi dello spettatore. 
Rimane soltanto l'orrore per 
il lager dl Kowlocn, dove 
gli studios dl Run Run Shaw 
lavorano a pieno rltmo, gior

no e notte, mentre gli atto-
ri e gli scenegglatori che vl 
sui.o internati rlmangono co
me «polll» a completa di-
sposi?lone della produzione. 
Kowloon e rimmagine ag-
ghiacciante del massacre del 
cinema del future, dove la 
efficienza produttlva fiorisce 
sulla morte dell'uomo. Dalla 
colllna dl Water Bay fumano 
le cirr.inlere di questi nuovi 
form cremator! dove la vio
lenza nasce dalla violenza, in 
un perfetto e chluso clclo pro-
duttivo: 11 cinema del future 
e gia cominclato. 

Roberto Alemanno 

«La grande 

abbuffata » 

segnalato 

dai critici 
• La grande bouffe di Marco 
Ferreri, che verra presentato 
in Italia nel corso della sta-
gione 1973-74 con il titolo La 
grande abbuffata, e stato « se
gnalato » dalla critica italiana. 

II film di Ferreri e il quarto 
segnalato quest'anno dai cri
tic! cinematografici Italian!. 
Gli altri tre sono stati Corpo 
d'amore di Fabio Carpi. Tre-
vico-Torino d! Ettore Scola e 
II fascino discreto della bor-
ghesia di Luis Bunuel. 

Com'e noto, le segnalazionl 
del Sindacato nazlonale dei 
critici cinematografici italiani 
(SNCCI) hanno un fine pro-
mozionale: esse si prefiggono 
di attirare l'attenzione del 
pubblico suH'uscita del film 
dl maggiore livello • qua
litative. 

Milva ad 
Edimburgo 
col recital 
brechtiano 

LONDRA, 18 
Milva (nella foto) chiude-

ra il Festival di Edimburgo 
di quest'anno. che si svolge
ra nel capoluogo scozzese da 
domanl all'8 settembre con 
Milva sings Brecht. il recital 
preparato per la cantante ita
liana da Giorgio Strehler. Mil
va terra cartellone nelle ul
timo tre serate del Festival 
e il suo spettacolo sara. se
condo le prevision!, uno tra 
quelli di maggior rilievo di 
una manifestazione che que
st'anno si presenta in tono 
minore rispetto al passato 

L'unica novita di rilievo del 
Festival fe Morte a Venezia 
di Benjamin Britten, dal-
1'omonimo racconto di Tho
mas Mann, che andra in sce
na il 4 settembre. Per il re-
sto la manifestazione sembra 
colpita da uno di quei riflussi 
conservatori che penodica-
mente affliggono l'arte in 
Gran Bretagna, soprattutto 
nel campo musicale (mentre 
la prosa, almeno a Londra, 
resiste). 

Al ritmo medio degii spet
tacoli e dei concert! di un Fe

stival, il programma di « Edim
burgo T3» potrebbe essere 
svolto in una settimana. con 
1'eliminazione delle repllche, 
se non addirittura dell'esecu-
zione di concert!, il cui dl-
rettore e il cui programma so
no disponibill in qualsiasi ne-
gozio di dlschi ormai da anni. 
Ed anche questo ri propone la 
questione deH'utllitA di festi
val cosl fatti: in altre parole, 
se valga la pena dj andare ad 
Edimburgo per risentlre come 
Zubin Mehta dirige Mozart 
o come Georg Solti lnterpre-
ta Beethoven. 

le prime 
Cinema 

Casa di bambola 
Presentato quest'anno al 

Festival di Cannes. Casa di 
bambola di Joseph Losey esce 
in pleno agosto sugll scherml 
nazionall come «anticlpazlo-
ne» della prosslma stagicne 
clnematografica. Probabilmen-
te, U film di Losey non rl-
saosse a Cannes il successo 
sufflclente per un'uscita ono-
revole: me i distributor! Ita
lian! sono forse dotati di quel 
razloclnlo sufflclente per po-
ter giudlcare 11 valore dl una 
opera clnematografica? I fat
ti stanno a dimostrare 11 con-
trarlo, e la clrcostanza che 
Casa di bambola sia tra 1 film 
meno risolti dal regista di II 
servo e, qulndl, del tutto ca-
suale. 

Arduo stabilire la necessita 
di una «riduzlone» clnema
tografica dl un classlco come 
Casa di bambola (1879) dl 
Henrik Ibsen quando la tra-
sposizione rivela soltanto 
preoccupazioni di ordlne am-
bientale. II « formallsmo » del 
film (a colori) dl Losey e tale 
che le «forme» espresse ap-
paiono completamente astrat-
te dalla traccla letteraria: la 
descrizione puntlgliosa delle 
immaglnl non lega con la pre-
gnanza del dlalogo, anche se 
per «necessita» ovvlamente 
manipolato. Gli «esterni» 
nevosl non sono altro che In
termezzi inutili che sospingo-
no la narrazlone verso le 
secche del « giailo » a suspen
se, mentre si congela quel mo-
vimento interiore, quella ten-
sione profonda che dovrebbe 
sostenere dal principio alia 
fine rorco drammatlco e dia-
lettico della presa di coscien
za di Nora, una « bambola » 
costretta dal marito, Torvald, 
a pensare ccn la testa del pa
drone dl casa. 
' E cl sembra paradossale che 

Losey, dopo aver firmato uno 
dei piu convincenti saggi sul
la servitu della nostra epo
ca, II servo, oggi abbia fal-
lito proprio con un film che 
pone ancora in primo piano 
i rapporti di schiavitii tra 
l'uomo e la donna. A parte 
l'attualita o meno del mes-
saggio ibsenlano, a parte la 
critica Interna alia struttura 
del dramma che e sempre 
possibile e lecito fare, c'e da 
rilevare che Losey si e rive-
lato incapace di dirigere una 
attrice come Jane Fonda nei 
panni di Nora. Jane Fonda 
non e stata «troppo fatua » 
o <c troppo autocodelente » (co
me temeva Losey), ma sem-
plicemente inconsistente e im-
ponderabile nel ruolo di «gat-
tinan che finge indifferenza, 
disbrazione, estroversione, nei 
confronti del suo ruolo e nei 
rapporti con il prossimo. Nul-
la fa presagire la sua evolu-
zione dialettica (negativo l'a-
dattamento di David Mercer), 
e la ribellione all'ordine fa-
miliare ci appare come una 
piccola scossa nella sua gri-
gia esistenza. Senza dubbio 
piu efficace e corposa la figu-
ra della signora Linde, deli-
neata con estrema sicurezza 
da Delphine Seyrig. Ricordia-
mo ancora Edward Fox, Da
vid Warner (1'awocato Elmer) 
e Trevor Howard. 

Piccioni 
Tratto da un racconto di 

David Boyer, il film di John 
Dexter e un tenero e dispe-
rato apologo sull'esistenza di 
un uomo, Jonathan, che e 
troppo vecchio per essere un 
hyppy e abbastanza libera per 
non essere un integrato nel 
sistema della grande metro-
poli, di una New York sco-
perta attraverso i vetri di un 
taxi. Jonathan, laureato. fa il 
mestiere del tassista e si sen
te come un «evaso» da quel 
carcere che e la 6ocieta ame-
ricana, con i suoi mlti e i 
suoi falsi valor!. 

John Dexter ha tentato di 
<tgirare» un a documentario » 
esistenzialista sulla vita di u-
no sradicato e dintomi: c'e 
la triste ed efficace presen-
tazione della sua famiglla, c'e 
rimmagine orgiastica dei par
ties progressist! e conservato
ri, c'e la figura deH'amlco in
capace d'inserirsi nella ctnor-
malita », e c'e soprattutto la 
figura genuina di Jennifer, 
patetica ma anche vitale e 
cosciente della tragedia quo-
tidiana e della necessita di 
ritrovare se stessi (magari in 
due) in un mondo che schiac-
cia ogni tentativo di libera-
zione. 

Agile, fresco, umoristico, de-
scrittivo. sarcastico e spesso 
pervaso di un giovanile liri-
smo, Piccioni (a colori, ma la 
fotografia e immediata e fe-
licemente documentaristica) 
— interpretato con notevole 
impegno da Jordan Christi-
pher e Jill OUara — e un 
film convincente. anche se 
non privo di momenti aned-
dotici e di situazioni «clas-
siche». 

r. a. 

II terrore viene 
dalla pioggia 

Alia fine del secokt scorso 
sensibili mutamenti portano 
lo scompiglio nella vecchia 
Europa. «La scienza cambia 
volto alia storia»: James ed 
Emanuel, due fratellastri di-
vis! da un antico rancore, se 
ne awedono e percorrono le 
strade della ricerca e della 
sperimentazione, animati da 
un delirante narcisismo che 
stravolge gli umanitari inten-
ti della lore opera. 

II primo e un sedicente 
«psicologo» ante Utteram, 
raziocinante torturatore dei 
suoi pazienti — ridotti alia 
impotenza da primltlvi ordl-
gni che precorrono l'invenzio-
ne dell'elettrochoc — sosteni-
tore delle tesi oscurantiste 
che presumono le radici bio-
logiche della pazzia. Emanuel. 
invece, scontata una dolorosa 
esperienza matrlmoniale, va-
ga per il mondo inseguendo 
la nascita deU'uomo. 

Come si vede, c'e on dla-
bollco sentore nella vlcenda 
e il male non tarderi a mi-
nare situazioni e personaggi, 
sotto le sembianze di una mi-
tologioa profezia afrlcana: 
Emanuel, infatti, approda ad 

una strabiliante scoperta che 
mette In discussione la legit-
timlta delle fondamentali teo-
rle legate all'uomo di Nean
derthal. Lo studioso britan-
nico porta alia luce un loss!-
le umano dl inusitate propor-
zioni, capace per chissa quale 
prodlglo di rlcomporre i suoi 
tessuti con l'ausilio dell'acqua: 
l'emblema del male, una vol
ta rlacquistata la vita, punira 
chi troppo ha osato... 

Freddie Francis, in cerca 
dl nuov! orizzonti per II ci
nema a sensazlone, abbando-
na vamplrl. streghe e llcan-
tropl per esorcizzare un con-
testo illuminlsta con grotte-
sco misticlsmo, estrapolando 
11 maglco male della finzione 
orrorlflca da un male — al-
trettanto artificioso e ben piu 
slnistro — assoluto di sospet-
ta provenlenza. scloccamente 
dogmatlco ed ammonitore. 
L'innovazione, dunque, si ri
vela alquanto pretestuosa e il 
film rientra presto nei piu 
vietl scheml dellViorror, so-
stenuto a fatlca dall'lnterpre-
tazlone dei « veteranl » Peter 
Cushing e Christopher Lee. 
rei di eccesslvl omaggi al 
Grand-Guignol. 

Mondo erotico 
Incredlblle collage dl bran! 

pseudo-documentarlsticl dedi-
cati ai costumi sessual! d'ogni 
contlnente, questo Mondo e-
rotico si traveste goffamente 
con i caratter! dell'lnchlesta 
soclo-antropologica. In realta, 
si tratta dl materlale cochon 
di rozza fattura, reperito ne
gli archivl della pegglore pro-
duzione pornografica. dl quel
la « fermoposta», per inten-
derci. II tutto corredato dagli 
ebetl e grottescamente pre-
sontuosi interventi di Renzo 
Arbore, chiamato ad illustrare 
11 filmato con Interventi e 
considerazionl che non sfigu-
rerebbero nella rubrica radlo-
fonica Alto gradimento e sia
mo certi che l'ilarlta suscl-
tata sarebbe dl gran lunga 
superlore alle quotldiane bag-
gianate di Buttiglione e soci. 
Peter Rusch presta il suo no
me all'assurdo pastrocchio: 
contento lul... 

d. g. 

L'ho sorpreso 
a letto 

- con un'aitra 
La protagonista (Carol Le-

bel) del film a colori di Jean-
Louis Van Belle assiste, non 
vista, alia violenza che sei in-
dividul perpetrano su sua so-
rella. Cresciuta con tale ter-
ribile ricordo e fattasi bella 
e padrona delle proprie gra
zie, all'eta di vent'anni deci
de di partire alia ricerca de
gii stupratorl, incurante di 
passare attraverso le piu de-
gradanti esperienze pur dl 
raggiungere un ben preciso 
scopo. Ad Amburgo, Parigi, 
Londra, Roma e Berlino, la 
ragazza trova i colpevoli, e 
con pistola, bomba ad orologe-
ria. acido solforico, forbicl e 
auto da corsa (uno morira In 
mare da solo) compie la sua 
vendetta. 

Questa la tra ma (dipanata 
per altro, con estrema mono
tonia) e. oltre alia pelle co-
stantemente in mostra della 
protagonista. non c'e altro da 
scoprire o da capire. L'unico 
mistero risiede nel titolo. il 
quale non e'entra per nlente 
con la vicenda raccontata. 

Sempre vielate 

in Grecia 

le composizioni 

di Theodorakis 
' ATENE. 18. 

La prevista revoca della leg-
ge marziale in Grecia - non 
comportera una automatica 
abolizione dell'interdizione cui 
sono sottoposte nel paese le 
opere del compositore greco 
Mikis Theodorakis. Lo rileva 
la stampa ateniese precisando 
che le composizioni di Theodo
rakis dovranno. in base ad una 
recente disposizione govema-
tiva, essere riesaminate dalla 
commissione di censura della 
presidenza de! govemo. 

Quatfro noli 

registi britannici 

al lavoro 
LONDRA, 18 

Quattro noti registi britanni
ci sono tornati dietro le mac-
chine da presa dopo un lun-
go periodo di inattivita. 

Jack Clayton, dopo essere 
rimasto in ombra per circa 
cinque anni, e ora impegnato 
nelle riprese degii esterni di 
Great Gatsby ( d l grande 
Gatsbyx); Karel Reisz, anche 
egli assente dal set da moltl 
anni. sta dirigendo The Gam
bler («n giocatore»). 

Dal canto suo Clive Donner 
sta girando Vampirella, una 
satira dei film «deU'orrore» 
con David Niven come prota
gonista, mentre il popolare 
regista di Tom Jones, Tony 
Richardson, e tornato al la
voro con Dead Cert (nCertez-
za assoluta »), una storia am-
bientata nel mondo dell'ip-
pica, 

EDITOR! 
RIUMITI 

PII • • m i 
Oram 
iPEHSERO 
AfgofMiill pp. 330 
L.U00O 

reai Hz 

controcanale 
L'ALLENZA ANTIFASCI. 

STA — Di nuovo, nella secon-
da puntata del programma 
'43 l'anno della svolta, Arrigo 
Petacco ha sfogliato il libro 
della storia, proponendocl 
due o tre problemi di capi
tate importanza e poi esau-
rendoli nel breve arco di una 
rassegna di opinioni. 

Questa volta, la puntata 
aveva oggettivamente un cen-
tro: I'alleanza antifascista tra 
Unione SovieUca, Stati Uniti, 
Inghilterra e Francia; la sua 
strategia politico e bellica, i 
suoi rapporti interni. Petac
co e gli storici e i diploma-
tici da lui interrogati sono 
tornati piu volte sul tema, 
affrontandone ora un aspetto 
ora un altro e fornendoci in-
formazioni e osservazioni di 
grande interesse: ma il di-
scorso non e riuscito mai a 
diventare organico, non si e 
mai elevato a vero e proprio 
dibattito sulla questione. 
Inoltre, la parte documenta-
ria — e non ci riferiamo sol
tanto alle immagini ma an
che ai dati, alia descrizione 
degii avvenimenti e delle si
tuazioni — e stata molto scar-
sa: appena un raccordo tra 
I'uno e l'altro blocco di di-
chiarazioni. Le quail dichia-
razioni, inevitabilmente, era-
no spesso contrastanti: ma 
non era facile trarne precise 
conclusioni, percte mancava-
no, appunto, i dati della real 
ta storica sui quali poter ve-
rificare i diversi giudizi, e i 
giudizi stessi erano ancora 
troppo perentori e generali. 

E dire che emergevano al-
cune novita importanti, ri
spetto alle rievocazioni sto-
riche che in passato sono ap-
parse in televisione. Finora, 
ad esempio, si era sempre 
prospettato sul video un qua-
dro dell'alleanza antifascista 
nel quale I'accordo Roosvelt-
Churchill si contrapponeva 
alle posiziont di Stalin: in 
questa puntata, finalmente, 
si e configurata una situazio-
ne meno schematica, nella 
quale, mentre Stalin e Roo
sevelt cercavano momenti og-
gettivi di accordo, Churchill 
sembrava gia preparare la 
rottura dell'alleanza e la 
guerra fredda. 

Una questione capitate, co
me si vede, che non poteva 
pert essere analizzata sem-
plicemente contrapponendo 
I'opinione di chi ancora pen-
sa a un Roosevelt se non «in-
genuo » quanto meno «ingan-
nato da Stalin» e quella di 
chi, piuttosto, ricerca le ra
dici della condotta dei tre 
«grandi» nel concreto pro-
cesso economico politico ve-
nuto a maturazione negli an
ni della guerra. Tra l'altro, 
in questo dibattito sono man-
cate del tutto le voci sovie-
tiche (che, invece, nella pri
ma puntata e'erano) e degii 
storici marxisti: che avreb-
bero potuto portare un con
tribute decisivo al chiarimen-
to di alcune questioni (per 
esempio, lo scioglimento del 
Comintern: lo sa Petacco che 
proprio in Italia vivono diri-
genti comunisti che a quella 
decisione contrlbuirono e 
parteciparono?). 

In questa puntata, inline, si 
e avvertito ancor piu che nel-
Valtra il danno del mancato 
coordinamento tra questo 
programma e Tragico e glo-
rioso '43. Non vi e dubbio. in
fatti, che la strategia dell'al
leanza antifascista e i suoi 
rapporti interni ebbero per 
le sorti dell'Italia, per quella 
delle forze antifasciste, e an
che per la lotta armata di Li-
berazione, una importanza 
decisiva. Qui lo si 8 potuto in-
tuire soltanto quando alcuni 
intervistati hanno spiegato 
come e percM fu scelta la 
Sicilia per il primo sbarco de
gii anglo-americani in Euro 
pa. Ma, ancora una volta, il 
discorso 8 rimasto poi a met-
z'aria, come quando & stato 
genericamente affermato che, 
forse. il ritardo dell'apertura 
del secondo fronte fu dovuto 
a «ragioni politiche». Che 
queste raaioni politiche oo-
tessero identificarsi nell'in-
tenzione delle potenze impe-
rialiste, in particolare dell'In-
Qhilterra, di lasciare che 
VUnione SovieUca si dissan-
guasse ancora un po' soste-
nendo la parte maggiore del
lo scontro con i nazi-fascisti, 
8 stato pudicamente sotta-
ciuto. 

g. c. 

oggi vedremo 
TEATRO-INCHIESTA N. 35 
(1°, ORE 21) 

Ricorda la Pueblo e 11 titolo di un originate televisivo di 
Ottavio Jemma che va in onda questa sera per la rubrica 
Teatro-inchiesta. Ne sono interpret! Franco Volpi, Franco Gra-
ziosi, Sandra Sperli, Marco Bonetti, Franco Odoardi, Mario Bar-
della, Gastone Bartolucci, Jole Fierro, Giorgio Bonora, Vittorio 
Sanipoli, Gianni Solaro, Giuseppe Fortis, Roberto Rizzi, Mario 
RighettJ, Pierluigi Zollo. Aldo Barberito, Nazareno Natale e 
Arturo Dominici, con la regia di Piero Schivazappa. 

Questo sceneggiato televisivo esamina il « caso » della « Pue
blo » la nave statunitense catturata nel 1968 dai nordcoreani 
mentre navigava nelle acque territoriali della Repubblica de- -
mocratica. La « Pueblo» aveva a disposizione un vero e pro
prio arsenate per ricognizioni spionistiche, e la cattura suscito 
grande impressione ovunque perche gli Stati Uniti smascherati, 
non seppero replicare alle pesanti accuse loro mosse dall'opl- -
nione pubblica mondiale. 

II comandante della a Pueblo s, una volta fatto ritorno negli 
USA, venne addirittura processato per essersi arreso senza 
colpo ferire, per aver rinunciato a sacrificare la vita dei suoi 
uomini in nome deirimperialismo americano. 

IERI E OGGI (2°, ORE 21,15) 
11 varieta di Leone Mancini e Lino Procacci condotto da 

Arnoldo Foa ospita questa sera Uaria Occhini, Elio Pandolfi, 
Antonella Steni e Al Bano. 

RITRATTO D'AUTORE 
(2°, ORE 22,25) 

La replica del ciclo di trasmissioni dedicate aU'evoluzione 
dell'arte italiana in questo secolo presenta stasera tre pittori 
non figurativi. Afro. Burri e Capogrossi sono protagonisti del-
l'odiema puntata di «Maestri dell'arte italiana del '900». e 
vengono ricordati quali interpreti di una generazione che, 
dopo quella di Boccioni Carra e De Chirico. ha saputo conso-
lidare la rinascita dell'arte pittorica italiana alia fine della 
seconda guerra mondiale. 

program mi 
TV nazionale 
11,00 Messa 
12,00 Rubrica religiosa 
12,30 A come agricoltura 
16.00 Sport 

Ripresa diretta di 
un avvenimento ago-
nistico. 

18,15 Pippi calzelunghe 
18,45 La tv del ragazzl 
19,45 Prossimamente 
20,10 Telegiomale sport 
20,30 Telegiomale 
21,00 Teatro-inchiesta 

N. 35 
«Ricorda la Pue

blo ». Originale te
levisivo di Ottavio 
Jemma. Interpreti: 

22,15 La domenlca spor-
tiva 

23,00 Telegiomale 

TV secondo 
19.00 Sport 

Ripresa diretta di 
un avvenimento ago-
nistico. 

21,00 Telegiomale 
21,15 Ieri e oggi 

Varieta a richiesta 
22,25 Ritratto d'autore 
2235 Prossimamente 

Radio 1 
CIORNALE RADIO • Ort: S. 
13. 20 • 2i; 6: Mattatino mo-
sicat*; C.52: Almanacco; 7,20: 
LISCIO e boMO: 8.30: Via net 
campt; 9: Music* per arthft 
9.30: M«SM; 10.1S: Camoni; 
11,15: Tnttofolk; 12: Via col 
tfitcol; 12,22: Vatnna dl Hit 
P»ra««; 12,44: Scmar*. —m-
pre, • Mfiipra; 1 3 ^ 0 : Alacrto 
LiontlM con Valeria Valerii 14: 
Vetrlna dl on diace per restate; 
14.30: Caroaello dl dfachi; 16: 
femenflfie cen Mina; 17.20: 
Betto quattro: I t , 15; Concerto; 
19,10: Canzonl di qvalctie anno 
ts; 20,25: A tutto flaal; 21.10: 
« ProiWto per Ur*nla • ; 22,05: 
•alco di proacenio; 22,20: Au
dita • ritorno. 

Radio 2* 
CIORNALE RADIO • Ores 7,30, 
0,30. 10,30. 13,30, 17,30, 
10,30, 19,30 e 22,30; Ci I I 
mtttlnleret 7.40: loomlomoj 
0,14: Totto ritaw; t , 4 0 i I I 

giadiKBi; 9 ,20: L'arte di 
eiarc; 9 ^ 5 : Craa Varieta; 1 1 : 
Vetrina di on disco per Testate; 
11.30: Giecono estate; 12,15: 
Ma««9lie»to sdwrare?; 12,30: 
tin compiesso ooni domenica: 
Nomadi; 13: I I G a m m o . 13,35: 
Alto fradimento; 14: •oonttor-
no come sta?t 15: La Corrida; 
15,35: Sepcraonic; 17.30: Mo-
•ica e sport; 18.40: I maialin-
ena; 19,55: Vr*a la HMSica; 
20.10: Andata • ntorno; 20,50: 
Concerto; 21,40: Joe Ventvrl o 
il foo wiolino; 21.50: Patino da 
operette; 22,10: Mosica nella 
sera; 23,05: Roonanotte Europa. 

Radio 3° 
ORE 10: Concarto dl apertwra; 
1 1 : Mosicbe per ui | i *Q) 11,30: 
MoslcHe dl d a m a al ace-
na; 12,20: Itiaararl oparlsttctt 
13.05: Fofklera; 13,30: Inter-
meno; 1 4 ^ 5 : Concerto; 15,30: 
• Verso Daniasco • ; 17.35: Re-
cownaHeaacei 1t,10> I daasKI 
del fstnt 10,30: Anteloala dl 
interpreti; 19,13: Concerto della 
sera; 20,19: I I t lnraaii lo doRa 
sflmei 20,49t Maska 
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Ieri FURSS ha vinto 7 delle 9 medaglie d'oro in palio alle Universiadi di Mosca 

MENNE A: RISC AnO NEI200 m. ? 
Ai sovietici 800 m. (Arzhanov), lungo (Podluzhniy), disco (Zhurba), 400 metri femminili (Kolesnikova), fioretto femminile individuale (Burochkina), ginna-
stica: combinata individuale uomini (Andrianov) e donne (Korbut) — Gli altri titoli al cubano Juantorena (400 metri) e all'inglese Price (110 hs) — Gli az-
zurri: Mennea e Benedetti in finale nei 200 metri, Del Forno nell' alto, Molinari e Nappi nei 200 femminili e Tomassini e Zarcone nei cinquemila metri 

Nostro servizio 
MOSCA, 18 

Anche oggi l'atletica legge-
ra tiene banco alle Universia
di: dei nove titoli da asse-
gnare ben sei riguardano la 
atletica maschile e femmlni-
]e. Diciamo subito, prima di 
passare al dettagllo delle ga-
re, che 1'URSS ha nuovamen-
te fatto man bassa di meda
glie d'oro: ne ha vinte 7 su 
9 ed esattamente nelle g^re 
maschill negli 800 metri con 
Arzhanov, nei lungo con Pod
luzhniy, nei disco con Zhur
ba, nella ginnastica (combina
ta individuale) con Andria
nov; in quelle femminili nei 
400 metri con la Kolosnikova, 
nei fioretto individuale con la 
Burochkina e nella ginnasti
ca (combinata individuale) 
con la ormai famosa Olga 
Korbut. 

Prima di passare al corn-
portamento degli italiani, vo-
gliamo fare il punto per quan
to riguarda i nuovi record, 
delle Universiadi, stabiliti 
oggi. II cubano Juantorena, 
con 45"3 ha battuto il prece-
dente primato dell'americano 
Ulan, stabilito a Torino, nei 
1970 (45"9); il sovietico Zhur
ba, lanciando il disco a me
tri 61,60 ha superato il pri
mato che 1'ungherese Muranyi 
aveva stabilito a Torino, nei 
'70, con metri 60,16. mentre 
la sovietica Kolesnikova, nei 
400 metri, ha abbassato di 
4/10 di secondo il preceden
te record dell*austriaca Sy-
kora, stabilito, sempre a To
rino nei '70, con 52"8. 

Ma eccoci agli italiani. A-
priamo subito con Pietro Men
nea, che si e qualificato, in-
sieme a Benedetti, per la fi
nale dei 200 metri piani. Per 
«La freccia del sud» un se
condo posto con 21"1 dietro 
l'inglese Monk in 20"9. Una 
prestazione non entusiasman-
te con evidenti difficolta per 
il risentimento muscolare al
ia gamba sinistra ancora non 
scomparso e che ha consiglia-
to l'azzurro, prudentemente, 
a non forzare. Si e qualifica
to bene, invece, Benedetti, 
vincitore netto della sua bat-
teria in 21"3. Abbastanza a-
gevoli le altre qualificazioni. 
Giovanardi 52"50 e Maroldi 
52 "60 nei 400 ostacoli tutti e 
due terzi nelle loro batterie 
andranno in semifinale; Del 
Porno ha agevolmente supe
rato il 2,05 necessario al pri-
mo tentativo per partecipa-
re alia finale dell'alto. Nella 
pallanuoto gli azzurri, pareg-
griando 4 a 4 con - gli Stat! 
Uniti, si sono assicurati l'ac-
cesso al girone finale. 

Nella pallavolo maschile se-
condo successo azzurro. II Ku
wait pero non ha costituito 
un test valido per poter dare 
dei giudizi concreti sulla 
squadra azzurra, sulla quale 
si pud testimoniare soltanto 
su una eccellente condizione 
fisica. Gli azzurri hanno vin
to nettamente in 3 set e an-
draraio nei girone semifinale 
con Bulgaria, Polonia e Fran
cia. Nuova delusione invece 
In campo femminile. H Ca
nada ha vinto in 4 set. Nei 
tennis, eliminato nei singolare 
Lombardi dal giapponese Hi-
rai negli ottavl di finale per 
6-2 6-2, i risultati positivi sono 
venuti in campo femminile. 
l a Nasuelli e entrata nei 
quarti del singolare superan-
do nettamente la francese 
Cassaigne per 6-4, 6-2. La stes-
sa Nasuelli, in coppia con la 
Giorgi nei doppio, battendo 
facilmente le francesi De Rou-
bin - Cassaigne, in due set, 
sono passate in semifinale do
ve avranno come awersane 
le quotate sovietiche Morozo-
va e Ivanova. 

Delusione anche per il fio
retto maschile a squadre con 
la eliminazione degli italiani 
nei quarti di finale ad opera 
del Giappone per 9-3. Una 
sconfitta senza molte atte-
nuanti per Carlo Montano, Pi-
nelli, Simoncelli e Bernkopf. 
quasi sempre surclassati dagli 
awersari. Nella gTeco-romana, 
Invece, tutti elimin-ati. Le clas-
sifiche migliori sono quelle di 
Scuderi, Quinto e Vitucci, 
aesto. 

Domani saranno in gara i 
•eguenti azzurri: Barbolini nei 
inartello; Giovannardi e Ma-
xoidi nei 400 ostacoli; la Mo
linari e la Nappi nei 200 fem
minili; la Pigni negli 800 fem
minili; Mennea e Benedetti 
nei 200; la Ongar nei 100 osta
coli; la Simeoni nell'alto fem
minile e le staffette 4 x 100 
femminili compcste da: Bo-
lognesi, Grastano. Nappi e 
Molinari; nei 1-500 con Dal 
Corso e Riga; la staffetta 
4 x 100 maschile con Guerini, 
Benedetti, Mcrselli e Mennea 
e la staffetta 4 x 400 con Tra-
chelio, Abeti, Puosi e Gio
vanardi. Saranno anche in 
gara la squadra di pallanuoto 
contro la Gran Bretagna; la 
ginnastica maschile e la scia-
bo!a can Tommaso Montano, 
Carlo Romano, Pedrini e 
Nezzo. 

II freddo della notte ha 
eontribuito non poco a fugare 
la cappa grigia che da due 
giorni ci deliziava. Nei po-
meriggio il cielo e diventato 
sereno e cid ha eontribuito 
a convogliare verso il parco 
Lenin la folia moscovita. Ma 
nei to stadio I'affluenza del 
pubblico e stata modesta co
me nelle prime due giornate. 
Le lunghe file di appassiona
to si sono dirette invece con 
assoluta preferenza verso il 
Palazzetto dello sport in cui 
1 ginnasti erano impegnati 
nelle prove della combinata 
individuale. 

Sei le final! di oggi per 
quanto riguarda l'atletica leg-
gera. Esse si aggiungono cos! 
alle tre della prima giorna-
ta e alle sei della scconda. 

Siamo ormai a 15 titoli as-
segnati in queste Universiadi. 
Gli italiani Tomasini (13,S2n) 
e Zarcone (13'56"8) hanno 
passato il turno nei 5 mila e 
fra due giornl correranno la 
flnale. Si sono aggiuntl alia 
Molinari e alia Nappi che la 

medesima cosa hanno fatto 
nei 200 metri delmattino. 

Nei salto in lungo le cose 
sono andate secondo il pro-
nostico. II sovietico Podluz-
hmis si presentava con le 
credenziali rilasciategli a Oslo 
due settimane fa, quando ave
va bissato i m. 8.11. In casa 
sua Podluzhnis ha fatto an-
cor meglio e dopo avere aper-
to le ostilita del salto in lun
go con 8 metri esattl, al ter-
zo tentativo e atterrato nel
la sabbia a 8,15 del llmite di 
pedana che egli aveva sfiora-
ta. Tutti gli altri suoi ten-
tativi sono risultati nulli. Al 
secondo posto si e classlft-
cato il francese Bonheme con 
7,85 e al terzo con la stessa 
misura il tedesco della RPT 
Ivan Baumgartner. 

Nei lancio del disco forse 
ci si aspettava di piu dal-
l'azzurro Silvano Simeon che 
pero si presentava con dolori 
alia schiena. Questo almeno 
secondo il bollettino della in-
fermeria italiana sempre as-
sai nutrito di nomi e di ma-
lori piu o meno edlficanti e 
sempre comunicati in tribu-
na stampa dallo stesso Nebio-
lo che, col suo fare lamento-
so, fa certamente concorren-
za al profeta Geremia. 

Ha vinto Zhurba un ele-
mento che si e fatto luce 
proprio in occasione delle se-
lezioni sovietiche per la for-
mazione della delegazione 
soprtiva del suo paese per le 
Universiadi. Simeon, sesto fi-
no alia fine del tre lanci eli-
minatori, ha poi risalito la 
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corrente con un quinto ten
tativo a metri 58,20 e alia 
fine e risultato quarto. Al 
secondo posto si e classifi-
cato il tedesco della RDT 
Ivan Muller con metri 59,72, 
al terzo il ben conosciuto un-
gherese Tegla con m. 59,48. 

La sovietica Kolesnikova, 
dalla biondissima coda di ca-
vallo, trattenuta da un lun-
ghissimo, ampio e trasparen-
te fazzoletto rosso, ha fatto 
battere oggi piu rapidamente 
i cuori dei 15 mila spettato-
ri, portando a termine, nei 

Si corre oggi da Martinsicuro a Nereto 

Cronostaffetta: 
ancora Merckx ? 

Dal nostro inviato 
MARTINSICURO, 18 

Per la ottava edizione del 
Grau Premio d'Europa si sono 
svolte oggi a Martinsicuro e a 
Giulianova le operazioni preli-
minari deU'originale gara a cro-
nometro cui parteciperanno, in 
rappresentanza di nove squa
dre, ventisette corridori. 

II geniale Giovanni Giunco, 
organizzatore di questa ma-
nifestazione unica al mondo nei 
suo genere, quest'anno e riu-
scito ad assicurarsi i nomi piu 
altisonant! del cast mondiale 
dei ciclisti professionisti. Ci sa
ranno pertanto Merckx e Gi-
mondi. Stevens e Battaglin. Ro
ger De Vlaeminck e il campic-
ne svizzero Fuchs, il campio-
ne italiano Paolini e Ole Ritter. 
Tuttavia l'opera di questo or

ganizzatore non riesce ad es-
sere premiata dalla fortuna. 
Quest'anno che la corsa non 
ha subito la diserzione dei piu 
celebrati campioni, patisce la 
assenza di Gianni Motta, lo 
escluso dalla squadra azzurra 
per i mondial! che giusto ieri 
nella prima frazione della cor
sa di Montecampione si e pre-
so la «modesta > soddisfazio-
ne di battere «le roy» Eddy 
Merckx; cosi come una man-
canza che si fa sentire e quel-
la della Dreher Forte di Lu
ciano Pezzi che comporta l'as-
senza dalla corsa del «risorto> 
Italo Zilioli. 

Naturalmente se le diserzio-
ni di Motta e di Zilioli toglie-
ranno alia corsa alcuni interes-
santi motivi (come appunto la 
sete di rivincita die anima 
Motta avrebbe potuto assicu-

Batfulo di 2 metri il precedenfe primato 

Majorca record 
scende a 8 0 m. 

PURTOVENERE. 18 
Enzo Majorca ha stabilito 

un nuovo record di immersio-
ne in apnea in • assetto va
riable »: ha raggiunto N me
tri di profondita, II prece
denfe record, detenuto sem
pre dal c sub » siracusano era 
di 71 metri. L'immersione e 
awenula al largo di Portove-
nere dove qualche giorno fa 
Majorca aveva stabilito il re
cord in « assetto costante» 
raggiungendo i SI metri. La 
d'fferenza fra assetto varia 
bile e as-ef'o costanie sta nei 
fatto che mentre nella prova 
di stamane Enzo Majorca ha 
potuto awalersi di una muta 
da subacqueo e di un peso 
cha lo ha aiutato a scendera 

ed e quindi risalito a forza 
di gambe e braccia I'altro 
giorno, invece mr* sceso solo 
con le pinne e gli occhiali do-
verOf cosi fare il doppio sfor-
zo per la discesa e quindi per 
la risalilA. 

Centinai^ di person* erano 
present} nc:lo specchio a cin
que miqlia al largo di Porto-
vtnere per vedere il grande 
campione n«ntre s< prepara-
va alia ditcesa e mentre, do 
po alcun; minuti che sono 
parsi lunghissimi, e rispunta-
to dall'acqua tenendo in ma-
no il cartellino con la scritta 
c 10*. 
Nella telefoto: MAJORCA rle-
merso, viene aiutato da duo 
amlcl. 

rare), la gara rimane un im-
portante appuntamento mondia
le del ciclismo 

La corsa e divisa in tre fra-
zioni: la prima di chilometri 30, 
da Martinsicuro a Tortoreto 
Alto; la seconda di chilometri 
38,600 da Tortoreto Alto a Cor-
ropoli-Euroflex a Nereto. Ogni 
squadra partecipera pertanto 
con tre corridori impegnando-
ne ognuno su una frazione; il 
tempo totale impiegato da cia-
scuna squadra determinera per
tanto la classifica finale (una 
classifica che potrebbe, in un 
prossimo avvenire, anche essere 
quella di un campionato euro-
peo per squadre). 

La destinazione di ciascun con-
corrente alle differenti frazioni 
della corsa viene decisa dai 
direttori spqrtivi con proposte 
in busta chiusa indirizzate al-
1'organizzatore e pertanto i 
confronti diretti che si avran
no sono determinati dalle va-
lutazioni che i tecnici delle 
squadre hanno fatto circa l'im-
piego dei loro corridori sui dif
ferenti percorsi. 

Le nove squadre in gara sa
ranno la Molteni con Merckx. 
Bruyere e Swerts; la Brooklin 
con Roger De Vlaeminck, Lual-
di e Stevens; la Filotex con 
Colombo. Giuliani e Fuchs; la 
Bianchi-Campagnolo con Gimon-
di, Ole Ritter e Pietro Guerra; 
la GBC con Francioni. Panizza 
e Sorlino; la Jolly Ceramiche 
con Battaglin. Bazzan e Sutter; 
la Sammontana con Fontanelli, 
Poggiali e Simonetti; la Scic 
con Paolini. Gost e Thomas 
Petterson e la Magnifies che 
deve rinunciare a Boifava e 
avra nell'azzurro Fabbri l'ele-
mento di punta. 

Per sorteggio le squadre par-
firanno nei seguente ordine: 
G.B.C. , Jol ly-Ceramica, Bianchi-
Campagnolo, Scic-Sammontana, 
Magni f lex , F i lotex, Brookhlin e 
Molteni . 

Pertanto nella pr ima frazione 
saranno impegnati i seguenti 
corr idori : Panizza, Battagl in, 
Guer ra , Thomas Petterson, Pog
gia l i , Vannucchi, Giul iani , Ber-
foglio e M e r c k x . Nel la seconda 
frazione: Francioni , Antonini, 
Gimondi, Josfa Petterson, Simo
nett i , Campagnar i , Colombo, 
Stevens e Swerts. Nella ferza 
Sutter, Ri t ter , Paolini , Laghi , 
F a b b r i , Aldo Moser, Lualdi e 
Bruyere. 

Eugenio Bomboni 

400 metri, una • gara capola-
voro. Le sue lunghe e affu-
salate gambe l'hanno pasta 
rapidamente in testa fin dal-
l'inizio. Poi ha amministrato 
saggiamente il suo vantag-
gio, lasciando che le awer-
sarie si « azzuffassero » fra di 
loro alle sue spalle. Alia fine 
la classifica 6 stata la seguen
te: 1) Kolesnikova (URSS) in 
52" e 4; 2) Canty (Australia) 
in 52" e 8; 3) la cubana 
Trustee in 53" e 4. 

L'inglese Price, dal viso ova
le di Efebo, che sarebbe tan-
to piaciuto agli esteti di tutti 
i tempi, ha ripetuto la sua 
impresa di Oslo; questa vol-
ta a dir la verita con piii 
difficolta per la tenacia di-
mostrata dal sovietico Mo-
shiashvili che sul traguardo 
aveva solamente 4 centesimi 
in piii. La classifica: 1) Price 
13" e 69/100; 2) Moshiashvili 
(URSS) 13" e 73; 3) Munkelt 
(RDT) 13" e 80/100. 

Metri 400. Assai incerta si 
presentava la finale di questa 
competizione. Nelle semifinali 
gli otto finalLsti erano tutti 
compresi fra i 46" e 1 di 
Jenkins e i 46" e 8 dello jugo-
slavo Cikic. I primi cento me
tri sono stati percorsi in per-
fetto equilibrio da tutti 1 
concorrentL -

Poi dalla quarta corsia e 
partita la mazzata decisiva. 
A sferrarla e stato il gigante 
cubano Juantorena che ha 
fatto cadere il fragile castel-
lo dei pronostici che raccon-
tavano di una leggera preva-
lenza dell'inglese Jenkis, che 
a Oslo, due settimane fa esat-
te, aveva stabilito il nuovo 
record britannico in 45" e 2. 
Juantorena e ben conosciuto 
in Italia per aver corso sia 
a Siena che a Firenze. E' al
to almeno 1,90 e il suo peso 
e in proporzione. Ha una 
struttura che farebbe gola a 

qualsiasl soultore. 
Sul traguardo 11 cubano ha 

ottenuto il tempo di 45" e 36 
centesimi; secondo e stato 
Kotcher (URSS) 4G"32; 3) 
Jenkine (Gran Bretagna) 
46"39. 

E veniamo agli ottocento 
metri, gara nella quale ab-
biamo assistito al solito ca-
polavoro tattico del sovietico 
Arzhanov. Ha lasciato con-
durre il francese Philippe fino 
ai 400 metri, che sono statl 
coperti in 52"4. Poi, come al 
solito, a 270 metri dall'arrivo 
Arzhanov e partito in trom* 
ba. Philippe ha cercato in un 
primo tempo di restare nella 
sua scia, ma il sovietico ha 
nuovamente accelerate e sul 
rettilineo d'arrivo non e'e sta
to piu niente da fare. Sul tra
guardo quindi primo Arzhanov 
(URSS) in 1'46" e 88/100; 2) 
Philippe (Fr.) 1'47"20; 3) 
Ohlert (RDT) 1'47"51. E* ter-
minata cosi la terz* giornata 
dell'atletica a queste Univer
siadi e gia si profila la netta 
superiorita degli atleti del-
l'Unione Sovietica, che anche 
oggi hanno vinto quattro com-
petizioni contro una della 
Gran Bretagna e una di Cuba. 

I moscoviti che per le gare 
di atletica erano piuttosto 
scarsi alio stadio Lenin, hanno 
invece affollato, fino all'inve-
rosimile, 11 Palazzetto dello 
sport dove a pomeriggio inol-
trato si sono svolte le gare 
di ginnastica, soprattutto per 
assistere alle evoluzioni spe-
ricolate della giovanissima Ol
ga Korbut. Si gareggiava per 
la «combinata» individuale 

maschile e femminile. In cam
po maschile «tris» vincente 
del sovietici che hanno vinto 
tutte e tre le medaglie in 
palio. Per l'oro l'ha epunta-
ta di un soffio Andrianov 
(p. 113,15) davantl a Shukln 
(p. 112,70), mentre Safronov 
e terzo con p. 112,35, 

In campo femminile inutile 
dire che la medaglia d'oro e 
stata conquistata dalla brava 
Olga Korbut, che ha tenuto 
col fiato sospeso le migliaia di 
spettatorl presenti. Al termi
ne dei suoi eserclzi Olga 6 
stata applaudita a lungo, ed 
anche qui «trls » delle sovie
tiche: l'argento alia Burda e 
il bronzo alia Saadi, Anche 
nei fioretto femminile indivi
duale, trionfo delle atlete del-
l'URSS che hanno vinto le tre 
medaglie: Burochkina, Niko-
nova e Belova. 

b. b. 

Il medagliere 
URSS 
Francis 
Cran Bretagna 
Cuba 
Italia 
Flnlandla 
Jugoslavia 
Romania 
Giappone 
RDT 
Unghorla 
Canada 
USA 
RFT 
Australia 
Polonia 
Bulgaria 
Kenya 

O 
16 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

A 
7 
2 
1 
1 

2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

B 
5 

1 
1 
2 

3 
2 
1 
1 
1 

2 
1 

MOSCA — II salto del francese BONHERE che ha conquistato 
l'« argento » e che in un primo momento era stato classiflcate 
a I terzo posto (Telefoto) 

Oggi affrontano in amichevole Piacenza e Viareggio 

Roma e Lazio al vaglio 
di due test impegnativi 

Non si sono ancora sopite le 
ripercussioni in seno alia tifo-
seria giallorossa e biancazzur-
ra, per il dissidio tra societa e 
giocatori, che oggi Roma e La
zio sono chiamate a sostenere 
due importanti confronti, an
che se amichevoli, contro il 
Piacenza e il Viareggio. Per 
quanto riguarda i «dissiden-
ti» giallorossi Santarini, Gi-
nulfi e Liguori, che hanno ab-
bandonato I'altro giorno il riti-
ro di Salsomaggiore, tutto e 
ancora in alto mare. II presi-
dente Anzalone non vuole in-
teressarsi della questione rein-
gaggi e ha riconfermato che le 
trattative saranno riprese il 27 
dal vicepresidente Baldesi. La 
societa pare comunque irre-
movibile nella sua posizione: 

conferma della decurtazione 
rispetto alio scorso anno e, nei 
caso che i giocatori risponda-
no picche, deferimento imme-
diato alia Lega e mini mo dl 
stipendio, mentre per quanto 
riguarda Cordova, pare che 11 
giocatore stia riflettendo se-
riamente sulla sua posizione. 
Egli ha si appoggiato i suoi 
compagni che come lui non 
hanno ancora firmato il nuovo 
contratto, ma il lento recupe-
ro, dopo 1'operazione di meni-
sco, fa stare sulle spine il cen-
trocampista e lo fa tentenna-
re: molto probabilmente finira 
che il giocatore si accordera 
con la societa. 

Per quanto concerne, invece, 
Petrelli, il biancazzurro non 
ha fatto sapere notizie di se. 

Oggi la dodicesima prova mondiale 

Le Lotus e le Mi Laren 
le piu veloci in Austriu 

Merzario con la Ferrari: il quinto miglior tempo 

VIENNA, 18. 
Nientemeno che dodici pi-

loti hanno battuto il recente 
primato ufficiale di Francois 
Cevert (1*38"30) sul circuito 
di Zeltweg. in Stiria (5^ chi
lometri), negli allenamenti 
per il Gran Premio d'Austria, 
dodicesima prova per il cam
pionato mondiale di pilot! di 
formula 1 che si corre do
mani. 

II miglior tempo in assoluto 
e stato quello dello svedese 
Petersen su Lotus con 1*35"37. 
II neozelandese Dennis Hul-
me. su una McLaren d'alle-
namento, in mattinata aveva 
realizzato 1*35"91. alia media 
oraria di 221.87 chilometri. II 
secondo miglior tempo era 
stato segnato dal britannico 

Cagnotto si e piazzato secondo 

Dibiasi nuovo campione 
di ffuffi dal frampolino 

PESCARA. 18. 
Klaus Di E\asi h il nuovo cam

pione ilaliano di tuffi dal trampo-
lino: succed« a Salice. assenle a 
questa edizione pescarese degli 
• assotulis perch* inlortunato. L'al-
tro titolo essegnato ogji * stato 
quello delia piattaforma lemmlnile 
che ha visto la conferma della bol-
zanese Carmen Casteiner. La totta 
tra Di Bias! e Cagnotto. giuite le 
prevision! della vigilia. e stata in
certa ed appassioninre fino all'ut-
timo. La decisione inlatti si e avuta 
proprio al tuffo conclusivo quando 
•I bolzanesa e riuscito a strappar* 
a Cagnotto i tr* punti necessari per 
conquiitare il titolo. Negli otto 
tutti aliminatori Cagnotto aveva 
acqulslto, nei confront! di Di Blasl, 
quest nova punti di vantagglo, me 
ntl tre tutti flnoll II nao cajnoU 

con eccellenti prcstazioni, non solo 
e riuscito a recuperare, rna addirit-
jura a superare di oltre due punti 
il rivale. 

La svolta decisiva, comunque, si 
e avuta al secondo tuffo della serie 
finale quando Cegnotto ha com-
rncsso un error*, con la conse-
guenza che i giudici gli hanno esse
gnato un punteggio rnolto basso 
(50 .40) contro i 63 punti di 
Di Biasi. 

Nella piattaforma femminile do-
minio incontrastato della Casteiner 
che, nei tuffi eliminatori, ha con
quistato un ventaggio di dieci punti 
sulla rivale Novari; vantaggio che 
ha incrementato ulterlormente nella 
serie dei tuft: final!. Buona comun
que la prova della Novari che nulla 
ha potuto contro la avldenta supe
riorita dalla rieonhtrmate cample* 

James Hunt, su una March 
privata. con 1'36'̂ 6. Terzo era 
risultato Peter Rexson, con 
1*36"97 su una MacLaren. II 
campione mondiale in cari-
ca Emerson Fittipaldi se-
guiva al - quarto posto, con 
VX1"0l, su Lotus. Altri tem
pi: Carlos Reutemann (Ar
gentina) su Brabham l'3r'50, 
Carlos Pace (Brasile) su Sur-
tees 1*37"55, Francois Cevert 
(Ftancia) su Tyrell Ford 1* e 
37"98, Mike Hailwood (In-
ghilterra) su Surtees 1*38"20. 
Jackie Stewart (Scozia) su 
Tyrell Ford 1*38"24. Mie Beut-
tler (Inghilterra) su March 
1 "38-29. 

Arturio Merzario si e pre-
sentato con la sua nuova Fer
rari, ma e stato costretto a 
ritirarsi dopo due giri per un 
guasto al motore che e stato 
poi cambiato. Soltanto dopo 
il pilota si e dichiarato sod-
disfatto del nuovo motore ed 
ha fatto registrare il quinto 
miglior tempo. 

Alia gara si erano iscritti 
27 piloti. ma 1'austriaco Lau-
da ha dovuto rinunciare per 
dolori alia mano destra, con-
tusa, e rirlandese John Wat
son non potra correre, non 
avendo ancora ricevuto il mo
tore Brabham. Cosi, alia ga
ra prenderanno parte 25 vet-
ture: per Tappunto il numero 
massimo consentito. La BRM 
di Lauda e stata presa dallo 
svizzero Clay Regazzoni. 

E* stata intanto rlsolta una 
controversia tra Taustriaco 
Marko e la BRM. Marko ave
va minacciato di far seque-
strare le BRM, non essendo-
gli ancora stata pagata 1'as-
sicurazione di 7.600 sterline in-
glcsi per un incidente occor-
sogli nei Q. P. di Francia del 
1972. Oggi la somma gli e 
stata consegnata per mezzo 
di un assegno. 

Soltanto nella seconda par
te dell* allenamento prima 
Hulme con l ^ ' W e succes-
aivamente lo svedese Ronnie 
Peterson con lr35"17 sono bsi-

zati in testa alia classifica 
dei tempi migliori. In que
sta secondo fase Arturo Mer
zario su Ferrari ha fatto fer-
mare il cronometro a 1'36"*42, 
risultando cosi il quinto di 
questa graduatoria. 

Al termine delle due sedu-
te di prova questa la classi
fica dei migliori tempi: 

1) Peterson (Sve) Lotus 
1*35"37 (media km. 223.130); 
2) Hulme (NZ) MacLaren 
1'35',69; 3) Rewson (USA) 
MacLaren 1'35''86: 4) Reute
mann (Arg) Brabham 1"36"01; 
5) Merzario (Italia) Ferrari 
1-36-42; 6) Hunt (GB) March 
l'36'-63; 7) E. Fittipaldi (Bra) 
Lotus 1-36"71; 8) Stewart (GB) 
Tyrrel WW; 9) Pace (Bra) 
Surtees 1"37"55: 10) Eilwood 
(GB) Surtees l-ST'eO; 11) Bel-
toise (Ft) BRM 1"37"62; 12) 
W. Fittipaldi (Bra) Brabham 
1*37'81; 13) Hill (GB) Shadow 
r37"87: 14) Cevert (Fr) Tyr
rell 1"3T'98. 

Si trova tuttora a Roma e pa
re non avere alcuna intenzio-
ne di recedere dal suo atteg-
giamento. La scusa diploma-
tica e un risentimento ingui
nale o una gastrite, ma in real-
ta si tratta di vera e propria 
rottura con la societa di via 
Col di Lana che, a detta del 
giocatore. non ha fatto che 
trascurarlo e che vorrebbe ce-
derlo a novembre. Comunque 
staremo a vedere gli sviluppi 
della situazione. 

Ma passiamo ora alle ami
chevoli di oggi. Scopigno con
tro il Piacenza, oltre ai tre 
dissidenti, non potra contare 
ne" su Cordova n§ su Selvaggi 
che 6 rientrato in sede per 
proseguire le cure alia gamba 
destra, infortunatasi in allena
mento. Ragion per cui II tecni-
co schierera una formazione 
di emergenza salvo poi effet-
tuare qualche awicendamento 
nella ripresa. Ecco quella 
che dovrebbe essere la forma
zione iniziale: Conti, Bertini, 
Peccenini, Rocca, Batistoni, 
Morini, Domenghini, Spadoni, 
Cappellini, Di Bartolomei, 
Prati. Da segnalare che il por
tiere Quintini si e visto com-
minare una multa a causa del 
suo ritardo alia chiamata di 
Scopigno. 

Maestrelli, invece, avra a 
disposizione, contro il Viareg
gio, tutti i titolari, salvo poi 
far subentrare, nella ripresa, 
i rincalzi. Molto attesa e la 
prova odierna, visto che con
tro la Sassolese la Lazio non 
ha molto convinto, anche se 
attenuanti ve ne sono: terre-
no pesante a causa della piog-
gia e richiamo del tecnico a 
non forzare. Soprattutto sara 
tenuta d'occhio la prestazione 
di Martini che ancora non 
convince molto, mentre Irisel-
vini sta bruciando le tappe 
per una sua definitiva candi
dature al ruolo di titolare (ri-
cordiamo che quest'anno po
tra essere portato in panchina 
anche il 14 giocatore). Que
sta la formazione iniziale: Pu-
lici, Facco, Martini, Wilson, 
Oddi, Nanni Garlaschelli. Re 
Cecconi, Chinaglia, Frustalupi, 
Manservisi. 

Le amichevoli di oggi 
Ore 17,00: Piombino-Fiorentina 
Ore 17^0: Lecco-Verona 
Ore 21,15: Atalanta-Juventus 
Ore 21^0: Grosseto-Foggia 
Ore 21,00: Asti-Torino 
Ore 21,15: Lucchese-Napoli 
Ore 21,39: Riccione-Cesena 
Ore 21,00: Piacenza-Roma 
Ore 21^0: Viaregcjio-Lazio 
Ore 21,00: Alassio-Sampdoria 

Nelle gare di Coppa 

Europa (uomini e donne) 

Quattro record 

battuti dai 

nuotatori 

italiani 
Due nuovi primafi de! mon
do e due d'Europa delle 

nuofafrici della RDT 
Pioggia di record nei corse del

le varie gare natatorie, nei quadro 
della Coppa Europa maschile e 
femminile: sono crollali due record 
mondial! e due d'Europa ad opera 
delle ondine della RDT e quattro 
italiani. A Utrecht, in Gcrmania, 
la quatfordicenne Kornelia Ender, 
ha nuotato t 100 metri s.l. in 
5 8 " 1 2 (trediei centesimi in ma
no rispetto al suo precedente re
cord del mondo stabilito nei me-
se scorso a Berlino). Ulriche Rich-
ter ha ottenuto il nuovo primato 
mondiale dei 100 metri dorso la 
1'05"39 (tre decimi in meno ri
spetto al precedente record della 
sudafricana Mu i r ) . La aquadra 
della RDT (composta da U. Rich-
ter, R. Vogel, R. Beyer c Huebner) 
ha battuto poi il primato curopeo 
della staffetta 4x100 mista fem
minile con il tempo di 4 ' 21"70 . I I 
record precedente, sempre delta 
RDT, era di 4 ' 2 1 " 9 1 . Renate Va
se!, ha poi battuto I'europeo 4*1 
100 metri rana femminile, nuotan-
do in 1'13"79 (precedente record 
della sovietica Calina Stepanovat 
1*14"7) . 

Per I'ltalia Armando Cinquettl, 
a Bratislava, ha battuto con if 
tempo di 4 '11"5 il suo primato 
nazionale dei 4 0 0 s.l. (primato 
precedente 4 ' 1 3 " 6 ) . L'ltalia con
duce la cfassiftca con 5 7 punti, da-
vanti a Spagna (44 ) e Romania 
( 3 5 ) . 

A Renens, in Svizzera vincendo 
fa gara dei m. 200 misti Novella 
Callisaris ha battuto il record ita
liano con il tempo di 2 '27"13 (p.p. 
Callisaris 2 ' 3 3 " 7 ) . Donatella Talpa 
ha portato il primato nazionale del 
100 farfalla a 1'06"71 (p.p. Talpo 
1 '07"2 ) . I I terzo record e stato sta
bilito dalla 4x100 mista — compo
sta da Roncefli, Morozzi, Talpo o 
Callisaris — che ha vinto fa prova 
con il tempo di 4 '36"79 (p.p. na
zionale 4 ' 4 2 " 4 ) . L'ltalia condoca 
con 45 punti la classifica, sesuita 
da Francia ( 37 ) e Svizzera ( 3 3 ) . 

La domenica sugli ippodromi 

OGGI IL PR. M0NTECATINI 
Due prove spiccano nei pro-

gramma ippico domenicale: il 
premio societa Terme di Mon-
tecatini, confronto ad alto 
livello fra i tre anni, al Sesa-
na, per il trotto ed il crite-
rium Labronico, indicativo per 
i due anni, in programma al-
1'Ardenza. 

Massimo equilibrio sui 2060 
metri della ricca prova tosca-
na che vedra in pista nove 
qualitativi soggettl. Possibiiita 
di prlmlssimo piano vanno 
accordate al duo della «Ca-
pricorno*, Zigoni-Toto di Je-
solo, nettamente 1 piu tltolatl 
del campo ad una rigorosa va-
lutatlone totnlca OJM preocia-

da dai fattori ambientalL In 
una graduatoria teorica se-
guono Autorevole, la cui ca-
rattcristica appare la conti-
nuita, Geraldy, la cui colloca-
zione iniziale sembra propi-
zia e Barbacarlo, fattosi nota-
re a ripetizione 

Ad Agnano ancora di scena 
Gubbe che dovra rendere ven-
ti metri ad un non facilmente 
addomesticabile grilppetto di 
awersarl nei ben dotato pre
mio Medio Oriente. 

Al Savio la serata fa perno 
sul Premio Settimana Cesena-
te che vedra impegnati i quat
tro anni con Bucaneve, Dum 
o la penailzzAta FMCloda In 

evidenza. 
Per il galoppo il criterium 

labronico risulta la competizio
ne di maggior richiamo. Un
did saranno i puledri in pi-
sta con sguardi puntati su 
Lorenzaccio, vincitore a ripe
tizione nella riunione Iivorne-
se, beniamino locale, opposto 
a Broadway Dancer, Gueno'o 
ed Oliver mentre agli altri 
vanno concesse minori pr#> 
babilita. 

A Merano si corre il pre
mio Dolomitl in Siepi e Man-
zano, gia vittorioso al debulto 
nella speclalita, merita O0BJ 
attenzkme nei confront! dt 
Ciuffagni • Morgan. 
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Mentre si profila il riconoscimento da parte di molti Stati africani 

Pereira: in ottobre indipendente 
lo stato della Guinea-Bissau 

Aperta ad Abidjan, capitate della Costa d'Avorio, una sede del PAIGC che dirige la lotta di liberazione 

ABIDJAN, 18. — A circa due 
mesi dalla preannunciata pro-
clamazlone in Guinea, da par
te del movimento di liberazio
ne antl-portoghese, dl una Re-
pubblica Indipendente, 11 
PAIGC (Partlto Africano per 
l'Indlpendenza della Guinea-
Bissau e del Capo Verde) ha 
lnizlato una vasta azlone nel 
paesi africani per ottenere 11 
riconoscimento della nascltu-
ra entlta nazionale gulneana e 
l'appogglo degll statl africani 
per il suo lngresso all'ONU. 

Ad Abidjan, 11 segretario ge
nerate del PAIGC Aristides Pe
reira (successore dl Amilcar 
Cabral. assassinate a Conakry 
11 20 gennaio scorso) e stato rl-
cevuto dal presidente della 
Repubblica della Costa d'Avo
rio, Felix Houphouet-Boigny. 
Oggi Pereira ha lasciato la ca
pitate della Costa d'Avorio di-
retto a Lagos dove si Incon-
trera con 11 presidente nlgeria-
no generate Cowon, 11 quale e 
enche presidente in carica del-
l'Organlzzazione della Unlta 
Africana (OUA). Un'altra dele-
gazione ufficiale del PAIGC si 
rechera nei prossimi giorni In 
visita a tutte le capital! afri-
cane a nord e a sud del Sa
hara. 

II presidente della Costa di 
Avorio non si era finora mai 
intrattenuto a colloquio con 
un esponente ufficiale della 
lotta di liberazione anti-por-
toghese in Guinea. Nonostan-
te il riserbo che ad Abidjan 
viene mantenuto sugli argo-
menti trattati, e trapelata la 
notizia che Houphouet-Boigny 
ha promesso un appoggio con
cre te politico e diplomatico, 
al movimento di liberazione 
guineano. Risultato immedia
te: e stata aperta nella capi
tate della Costa d'Avorio una 
sede del PAIGC. 

Durante la sua permanenza 
ad Abidjan. Pereira ha rileva-
to che la proclamazione uni-
laterale del nuovo Stato indi
pendente dell'ex-Guinea porto-
ghese e fissata per il prossimo 
mese di ottobre. Faranno par
te della neo-Repubblica afri
cana, ha detto, i territori at-
tualmente liberati daU'eserci-
to popolare e totalmente am-
ministrati dal PAIGC. Pereira 
ha aggiunto che le regioni tut-
tora controllate dai portoghesi 
— circa un terzo del territo-
rio coloniale tra cui la capita
te Bissao e gli arcipelaghi del-
le Bissagos e del Capo Verde 
— verranno considerate dal 
futuro governo a province oc-
cupate ». 

Manifestando un cauto ottl-
mismo suU'eventualita di una 
evacuazione generate delle for-
ze portoghesi, il segretario ge
nerate del PAIGC ha garantito 
che gli orientamenti politicl 
del nuovo stato saranno mo-
derati e si situeranno «a de-
stra di certi stati africani e a 
sinistra di molti altri». II suc
cessore di Cabral ha anche 
confermato che tutti gli autori 
material! dell'uccisione del 
«leader » scomparso sono sta
ti giustiziati dai partigiani. 

La situazione militare in 
Guinea-Bissau, ha affermato 
Pereira, evolve in senso favo-
revole alle forze popolari, do-
po la recente conquista della 
base portoghese di Guiledje e 
I'entrata in azione dei missili 
sovietici terra-aria che, ha pro-
seguito, hanno tolto ai caccia 
nemici la padronanza del cielo. 
Pereira ha affermato che pro-
seguono pero i bombardamen-
ti indiscriminati contro i vil-
laggi e ha detto che una re
cente incursione aerea porto
ghese contro 1'isola di Komo 
ha provocate decine di feriti 
fra la popolazione inerme, 

Monteiro, esponente della resistenza contro il colonialismo por toghese mostra ai glornallsti il serbatoio di un caccia FIAT G 91 
di cui si servono i portoghesi per bombardare e mitragliare le popolazioni Inerml che sostengono la lotta di liberazione nella 
Guinea-Bissau. II serbatoio era esposto a Tunlsi, in una mostra al lestita nell'ambito del primo Festival Panafricano della Giovenfu 

Si acuisce la tensione tra i due paesi per I 'Ogaden 

L'Etiopia ammassa le truppe 
alia frontiera con la Somalia 

La chiusura del confine affama le popolazioni nomadi della provincia - II presidente somalo, Siad 
Barre, sottolinea la politica di moderazione di Mogadiscio - Nessun « processo storico» agli italiani 

Nostro servizio 
MOGADISCIO, agosto 

Alia vigilla della prima riu-
nione. che si terra a Khar
tum, del a Comitato degli Ot
to » incaricato dall'OUA di esa-
minare e avviare a soluzione 
il conflitto territoriale somalo-
etiopico. il regime feudale di 
Addis Abeba gioca ancora una 
volta la carta della tensione 
e della provocazione La So
malia ha reagito tempestiva-
mente a questo nuovo tenta-
tivo di scatenare un conflitto 
armato nel Corno d'Africa in 
formando rapidamente della 
situazione i dirigenti dell'OUA 
e gli stati membri del Co
mitato Nei giorni scorsi 
una delegazione nigeria 
na — inviata dal gene
rate Gowon. presidente in ca
rica dell'OUA — ha avuto col-
loqui con le autotita soma-
le a Mogadiscio. 

La nuova provocazione etio-
pica non ha per la verita sor-
preso nessurio. Fin dall'indo-

mani deU'ultimo vertice del 
capi di Stato africani la di-
plomazia etiopica ha cercato 
di controbilanciare gli effetti 
della sconfitta subita (per die-
ci anni infatti Addis Abeba 
era riuscita ad impedire che 
1'OUA e l'opinione africana co-
noscessero i termini esatti del
la disputa territoriale con la 
Somalia). I giornali e la ra
dio hanno lanclato una cam-
pagna per sminuire 11 ruolo 
del Comitato dell'OUA — che 
sarebbe stato creato solo «per 
spegnere la tensione» — e per 
denunciare il regime rivoluzio-
nario somalo come un «fo-
colaio sovversivo» e una «mac-
china per la guerra» 

In realta e fin troppo evl-
dente che mentre un even
tuate conflitto sarebbe un di-
sastro per 11 popoio somalo 
impegnato lnteramente in una 
entusiastica esperienza di tra 
sformazione socialista della 
propria societa. potrebbe in 
vece far comodo all'impopo-
lare governo di Haile Selas-

Per avviare a soluzione il problema dei prigionieri 

Una nuova serie d'incontri 
tra l'lndia e il Pakistan 

I colloqui si svolgono in una atmosfera d i ottimismo - Si tratta d i risolvere 
la situazione d i quasi un mil ione d i persone delenute o trattenute ne i d u e 
paes i e nel Bangla Desh dopo il conflitto del 1971 - L'unico ostacolo sa
rebbe costituito dalla decisione del governo d i Dacca d i processare 195 

soldati pakistani come criminali d i guerra 

NUOVA DELHI. 18 
In una atmosfera di ottimi-

•mo. India e Pakistan hanno 
cominciato oggi nella capitate 
Indiana un'altra serie di collo
qui nel quadro dei negoziat: 
miranti a risolvere i gross! 
problemi, soprattutto di carat-
tere umanitario, lasciati aper 
ti dalla guerra del Bangla 
Desh (1971). 

II mese scorso le due parti 
avevano avuto una settimana 
di colloqui nel Pakistan. La de 
tegazione pakistana ai colloqui 
cominciati o<jgi a Nuova De
lhi e guidata dal ministro di 
Stato per gli affari esteri Ha 
ziz Ahmed Quella indiana da 
P.N. Haksar. emissario perso
nate del primo ministro Indi
ra Gandhi. Si prevede che 1 
colloqui dureranno parecchi 
giorni. 

Al centro dei negoziati sono 
1 90000 pakistani detenutl In 
India come prigionieri di guer
ra ed II futuro di circa 450.000 
«ivili: 20000 bengalesi che so-
• o bloccati o detenuti nel Pa
kistan e 250 000 pakistani bloc
cati o detenutl nel Bangla 
Desh. Vi e inoltre 11 proble-
•aft dl 195 pakistani, prlgionie-

n di guerra in India, die 1 j circa 50.000 persone di origme 
Bangla Desh vorrebbe proces
sare sotto l'accusa di crimini 
di guerra 

L'ottimismo suite possibilita 
di successo di quest'ultima se-
r.e di colloqui e dovuto in par 
ticolare alia positiva reazior.e 
del segretario agli esteri paki-
stano. al suo arrivo len sera a 
Nuova Delhi, alia notizia dif 
fusa dalla stampa indiana se-
condo cui il Bangla Desh ha 
accettato di separare dagli al 
tri problemi la questione del 
195 prigionieri di guerra che 
Dacca vuole processare finora 
il Bangla Desh aveva conside 
rato lnscindibili tutti i pro 
blemi del contenzioso lascia
to a per to dalla guerra del 
1971. 

Sembra dunque spianata la 
strada per un accordo sul pro 
blema dei prigionieri di guer
ra pakistani in India e su 
quello del rimpatrlo dei Paki
stani e dei bengalesi. Un osta
colo potrebbe tuttavia sorgere 
a proposlto del numero delle 
persone che debbono essere 
rlmpatrlate nel Pakistan dal 
Bangla Desh. 81 calcola che 

pakistana si trovino attual-
mente in camp: della Croce 
Rossa nel Bangla Desh II go 
verno d: Dacca sostiene perd 
che piu di 200000 «bihari» 
(musulman; non bengalesi di 
lingua Urdu) vogliono recarsi 
nel Pakistan Quest'ultimo pae 
se prefenrebbe ammettere un 
numero di persone piu basso 
ma, come ha detto ii presiden
te Zullikar Ali Bhutto, non na 
precluslonl a tale proposlto ed 
e in definitiva disposto ad ac 
cogliere anche tutti i « Biha 
ri» che il Bangla Desh vuole 
mandare nel Pakistan 

Nei negoziati in corso. Tin 
dia parla anche a nome del 
Bangla Desh. II capo della de
legazione indiana si e recato a 
Dacca e, al suo ritorno ieri a 
Nuova Delhi dopo due giorni 
di colloqui con il primo mi
nistro degli esteri Kama! Has 
sain, ha detto che tra India 
e Bangla Desh vi e « una per-
fetta intesa ed un perfetto ac
cordo » per una posizione co-
mune sul problemi che posso-
no venire sul tappeto durante 
I negoziati con 11 Pakistan. 

sie (come «diverslvo» dal 
tragic! problemi intern! etio-
pici) e ancor piu ai padro
ni occidental! dell'Etiopla (che 
avrebbero una speranza di 
spazzare via il regime antim-
perialista al potere a Moga
discio). 

La provocazione In corso e 
piu sofisticata delle prece
dent!. Essa parte infatti dalla 
constatazione del fatto che le 
popolazioni somale e nomadi 
dell'Ogaden — una delle oprc-
vincen etiopiche rivendicate 
dalla Somalia — non hanno 
mai rlconosciuto le frontiere 
attuali e hanno continuato a 
gravltare, soprattutto eco-
nomicamente. attorno alle clt-
ta della Repubblica democra-
tica somala. Si tratta di una 
a anomalla » accettata per tan-
ti anni, e volentieri. da un 
impero etiopico che ancora og
gi non riesce a garantire ai 
propri sudditi nemmeno il mi
ni mo necessario per la so-
pravvivenza. Da qualche setti-
mana. tuttavia, Addis Abeba 
ha deciso di «chiudere» ef-
fettivamente la frontiera II che 
equivale a tagliare ogni fonte 
di sostentamento al pastore 
somalo dell'Ogaden. Ne sono 
scaturiti ovvii incidenti. per 
fortuna piccoli e circoscritti 
grazie al controllo esercitato 
dalle autorita somale sulle po
polazioni di frontiera legate 
da vincoli anche familiar! alle 
vittime della repressione etio
pica Non per questo la si
tuazione e tranquilla essendo 
chiaro che I'esercito etiopico 
continuera a tirare la corda 
nel I'Ogaden finche la reazione 
popolare non giustifichl un in 
tervento su vasta scala (gia 
preparato secondo fonti auto 
revolt fin dalla scorsa prima-
vera) contro la Somalia. 

L'unica arma che Mogadi
scio abbia per combattere que 
sta strategia e l'azione diplo 
matica sul piano africano: pri
ma di tutto per salvare a tut
ti 5 costl i'esistenza e '.e pre 
rogative del Comitato. In se
condo luogo per denunciare il 
gioco etiopico di fronte a tut 
to il continente E" una corsa 
contro il t*>mpo che potrebbe 
interrompersl tragicamente 

Analfzzando la questione in 
una intervista coneessa al 
I'ANSA. il presidente somalo. 
Mohammed Siad Barre, ha 
detto: « In quest! ulttmi me 
si la questione nei Corno d'A 
frlca si e aggravate con I'af-
flusso al confine dl truppe 
etiopiche. Noi abblamo fatto 
costantemente present* sia al-
1'Etlopla che all'OUA la gravl 
ta della situazione ed abbia-
mo piu volte chlesto 11 ri 
tomo delle truppe etiopiche 
suite loro posizionl prece
dent! ». Le truppe somale so
no state rl Urate lontano dal 
confine «per evitare la possi
bilita dl provocazionl e dl un 
conflitto armato fra I due 
paesi». 

Barre ha aggiunto che l'E-
tiopla esercita un potere oo-
lonialista suite province In 
questione e che eld e cun 

ostacolo al rafforzamento ed 
al progresso deH'unita afri
cana »-

Nella stessa occasione Siad 
Barre ha parlato degli italia
ni che vivono in Somalia e 
della cooperazione con 1'Italia, 
esprimendosi su entrambe le 
questioni in termini favorevo-
II. Egli ha escluso un «pro 
cesso storico » agli Italiani re
sident! in Somalia. «una na-
zlone libera dove le comunita 
straniere sono chiamate a col 
laborare per lo sviluppo del 
paese», e ha detto che la co
munita italiana « non costitul-
see un ostacolo al progresso 
del nostro paese ne un impe 
dimento all'ulteriore sviluppo 
della cooperazione con U go
verno italianoo. 

Luigi Ferrini 

/ / 

Riunione a Pechino 
nell'anniversario 
della fondazione 

delle "guardie rosse 
" PECHINO. 18 

Una riunione alia quale han
no parted pa to molte migliaia 
di persone — informa l'agen-
zia Prance Presse — si e te-
nuta oggi nel palazzo de] con 
gresso del popoio (Parlamen 
to) sulla piazza Tien An Men 
di Pechino. 

Circa 150 autobus e 250 au 
tomobili — informa l'agen 
zia — sono nmasti parcheg-
giati davanti alia facciata o 
rientate del paiazzo del po 
polo per tutta la durata del
la riunione che e terminata 
verso le 18 locali (corrispon-
denti alle 12 italiane). Sino a 
quell'ora importanti misure di 
sicurezza erano state attuate 
attorno alia sede del Parla-
mento dove era :n corso la 
riunione. 

Nessuna indicazione ufficia
le e stata fornita sulla natu-
ra di questa riunione che av-
viene, notano gli osservaton, 
il giomo in cui cade 1'annl-
versarto della Tondazione del
le «Guardie Rosse» (18 age-
sto 1966). 

Sembra tuttavia — nieva 
la Prance • Presse — che la 
maggior parte dei parted 
panti. notati all'uscita della 
sede del Parlamento. fossero 
persone di una certa eta, 
poco suscettibili di apparte-
nere ai ranghl delle a Guar-
die Rosse ». 

Una fonte cinese, lnterro-
gata sulla possibile nature 
della riunione. si e limitata a 
dire: «Non abbiamo nulla da 
dirvl In merito». 

In ogni caso. strette misu
re di sicurezza erano state 
attuate nel press! degll edl 
flci del Parlamento questo po
me riggio. Molti membri del
le forze dl sicurezza, armatl. 
e repartt dl soldati, proteg-
gevano gli accessl alia faccia
ta e anche alia zona In cui 
erano paxcheggiate le auto 

Riprende il dibattito politico sui problemi del Paese 
(Dalla prima pagina) 

munista spinge per una piu 
energica e conseguente azione 
di governo ai fini della lolta 
contro I'inflazione, e per una 
svolta ejfeltiva negli indirizzi 
di politica economica alio sco-
po, soprattutto, di avviare a 
soluzione la questione meri-
dionale e innanzi tutto di evi-
tame I'ulteriore aggravation-
to. E della: proposta, della 
pressione, tanto del PCI quan
ta del movimento operaio e po
polare, di cui i comunisti sono 
parte essenziale, gia si avver-
te Veco in certe prese di posi
zione del governo e di singoli 
ministrl: si tratta dei primi, 
timidi, tentaiivi di intervenire 
per i prezzi "a monte" della 
distribuzione, o del riconosci
mento della necessitd di rive-
dere radicalmente la maggior 
parte dei "progetti speciali" 
per il Mezzogiorno. Siamo pe-
raltro noi comunisti i primi a 
non volere alcuna confusione 
e a favorire il dibattito an
che attorno alle questioni di 
piu vasta portata ideale e cul
tural. Saremmo pero curiosi 
di sapere qual e "la conce-
zione del vwndo, della societa 
e dell'ttomo" che la DC oggi 
"coltiva" -P. 

« La verita e — ha conclu-
so Napolitano — che la DC at-
traversa una projonda crisi 
di identila e insieme una pro-
fonda crisi interna, che gli 
appelli contro "Vesasperazio-
ne del correntismo" (ma che 
cosa pensa il sen. Fanjani del
la corrente fanfaniana?) non 
valgono a cancellare e supe-
rare ». 

UIULI III j n un'ampia inter
vista che VAvanti! pubblica 
stamane, il ministro socialista 
del Bilancio afferma fra l'al-
tro clie « per il futuro bisogna 
evitare il rischio di scindere 
in due tempi gli interventi 
sulla congiuntura e le rifor-
me *. Secondo Giolitti c la lot
ta contro I'inflazione e pre-
supposto indispensabile della 
azione riformatrice t>, con la 
consapevolezza che seguendo 
€ questi criteri, si rischia a 
ogni passo d'inciampare in 
qualche contraddizione». Pud 
crearsi una contraddizione. ad 
esempio. tra la « riforma nel
la politica dell'energia » (che 
esigerebbe anche c un accor
do negoziato su basi non ri-
cattatorie per i prezzi dei 
carburanti». cioe un loro au-
mento) e il blocco dei prezzi. 

Dopo aver richiamato i 
provvedimenti che il gover
no sta predisponendo per la 
tpromozione della ripresa e 
dell'investimento nelle due 
fondamentali direzioni dei set-
tori produtiivi e degli impie-
ghi sociali». Giolitti afferma 
che c la fase piu delicata e 
ancora da venire > e che « il 
prossimo sara un inverno du-
ro*. Mentre al padronato il 
governo chiede c collaborazio-
ne per il contenimento dei 
prezzi, investimenti e occupa-
zione nel Mezzogiorno *. • ai 
sindacati tchiediamo — dice 
Giolitti — soprattutto una ge-
stione dell'attivita rivendica-
tiva che sia coerente con la 
lotta contro I'inflazione e — 
per il settore del pubblico im-
piego e dei trasferimenti — 
compatibile con il vincolo an-
tinflazionistico posto al disa-
vanzo del bilancio >. Da parte 
sua il governo assicura « Vim-
pegno per I'occupazione, il 
'Mezzogiorno, le riforme, mi-
sure di sostegno ai redditi piu 
bassi (prima di tutto le pen
sion! minime) ». 

Secondo Giolitti i sindacati 
avrebbero una parte di re-
sponsabilita nell'aver favorito 
I'espandersi dei consumi pri-
vati. 

Quanto al Mezzogiorno. il 
ministro del Bilancio nutre 
qualche dubbio suli'impegno 
del governo. giacche c non si 
pud mai essere del tutto si-
curi quando si tratta di pas-
sare dal dire al fare >. c II 
problema essenziale — aggiun-
ge Giolitti — & quello degli 
investimenti che creano occu-
pazione (e non solo enormi in-
sediamenti e inquinamenti) *. 
Elencate una serie di misure 
per questo necessarie (tra le 
altre. l'aggiornamento e 1'at-
tuazione dei « progetti specia
li >). il ministro dichiara che 
c Vinsieme di queste iniziative 
esigera una decisione sul rift-
nanziamento della legge per 
il Mezzogiorno in modo da as-
sicurare adeguate risorse al
ia Cassa nei prossimi anni». 

Giolitti ha inline indicato 
quelle che. a suo parere, so
no le tre esigenze essenziali 
per la politica economica: una 
politica di bilancio che sia 
strumento della programma-
zione: una politica industriale 
organica verso gli obiettivi 
della piena occupazione e del-
lo sviluppo del Mezzogiorno; 
una programmazione sociale 
finalizzata alle riforme. 

Da parte sua il compagno 
Vittorelli. della direzione del 
PSI, in un articolo sul IAVOTO 
di Genova. sostiene che alia 
ripresa dell'attivita politica si 
dovranno affrontare immedia 
tamente le riforme riguardan-
ti la Rai Tv e il regime della 
stampa. e la questione del-
I'af Ada mento alia Corte costi-
tuzionale dei giudizio sulla le-
gittimita di partiti e organiz 
zazioni a caraftere neofascista. 

LA MALFA n minisu-o del 
Tesoro ha ieri attribuito a 
merito delle misure adottate 
dal governo il miglioramento 
delle quotazioni della lira. 
« Tuttavia — ha aggiunto La 
Malfa — d troppo presto per 
dare un giudizio definitivo. 
Questo miglioramento non de-
vt renderci troppo disinvolti 

e farci allentare lo ' sforzo 
che tutti dobbiamo compiere 
per mettere ordine nella no
stra condizione economica e fi-
nanziaria t>. 

' LIBERAL! ' n s e g r e t a r io del 
PLI, Bignardi, ha ieri soste-
nuto che il governo deve ri-
fiutare «ricatti di qualsivo-
glia genere » da parte dei sin
dacati e tenere nei loro con-
fronti un atteggiamento « sce-
vro du debolezze e complessi 
di inferiorita x>. Evidentemen-
te ai liberali non piace die 
il governo cerchi di istaurare 
un rapporto positivo con il 
mondo del lavoro, rapporto 
che potra essere tale soltan-
to se i lavoratori vedranno il 
governo seriamente impegna
to in una politica di riforme 
e in nuovi indirizzi di politica 
economica e sociale. 

Cile 
(Dalla prima pagina) 

era apparsa questa mattina 
con la pubblicuzione di una 
risoluzione del consiglio na
zionale dell'Associazione dei 
l>adroni di automezzi che af-
fermava: «Nelle ultime con
versazioni avute con il mi
nistro dei trasporti si vide 
la possibilita di una formula 
di soluzione. L'impedimento 
al raggiungimento di un ac
cordo risiede solo nelle li-
mitate attribuzioni di cui sul 
merito dispone il ministro 
generate Ruiz. Se 11 gover
no ha effettivo mteresse a 
concludere 11 conflitto deve 
dare al generate Ruiz le piu 
ampie facolta e non esige-
re 1'iminediata ripresa delle 
attivita n. 

Bench6 il comunlcato dei 
trasportatori fosse stato dira-
mato ieri sera, questa matti
na non era apparsa nessuna 
smentita o messa a punto del 
generale-ministro, al quale 
evidentemente era di tutto 
gradimento la campagna che 
veniva svolta intorno al suo 
nome. 

E" del resto caratteristico 
che il Partito nazionale, il 
presidente del senato ed ef
fettivo capo della DC Eduar-
do Frei, i giornali democri-
stiani e di opposizione in ge
nere abbiano fatto in tutti 
questi giorni una differenzia-
zione negli apprezzamenti 
sulla presenza di militari nel 
governo tra il generate Ruiz 
e l'ammiraglio Montero, ora 
ministro del tesoro. e 11 co-
mandante dell'esercito. gene-
rale Prats, ministro della di-
fesa. I primi due, e in specie 
il primo, erano rappresentati 
come brave persone messe in 
posti impossibili da quel dia-
volo di politico che e il pre
sidente Allende; l'ultimo. in-
vece, non trova avvocati di-
fensori nell'opposizione, anzi 
lo si accusa di aver creato le 
cause dell'attuale serrata dei 
camionisti per non aver fat
to rispettare 1'accordo stipu
late con questi ultimi nel-
l'ottobre scorso. quando rico-
priva la carica di ministro 
desli interni . 

Vi era cioe un doppio tenta-
tivo di spezzare l'attuale com-
pagine ministeriale: divldere 
la componente ministrl del 
l'Unidad Popular da quella 
ministri-militari e questi, a 
loro volta, tra coloro che so
no chiaramente leali al pre
sidente Allende e gli altri. 

Ad acuire ulteriormente la 
tensione e venuto stasera an
che un irresponsabile attacco 
del leader democristiano Frei 
al governo Allende. accusato 
di « scervellata conduzione po
litica ed economica » e di ave-
re « provocato la peggiore cri
si che conosca la nostra sto-
ria». Frei ha anche ribadito 
la richiesta di una «vera» 
partecipazione dei militari al 
governo, cioe deH'inserimento 
di militari a tutti i livelli del-
ramministrazione. 

Ieri si e svolta una mani-
festazione di lavoratori e stu
dent! davanti alia Moneda in 
appoggio al presidente Al
lende. I giovani e I lavora
tori hanno sfilato Intorno al 
palazzo presidenzlale recando 
cartel!} e gridando frasi di 
appoggio e incita mento alia 
maggior fermezza nei con
front! della serrata sediziosa 
dei trasportatori. Poco dopo 

Giuliano Pajetta 
al Congresso del 

PC argentino 
E* partito ieri per Buenos 

Aires il compagno Giuliano 
Pajetta. membro del C.C. del 
Partito e responsabile dell'Uf-
ficio Emigrazione. il quale rap 
presentera il PCI al Congresso 
del PC Argentino i cui lavori 
inizieranno domani. 

Belgrado: inizia 
la scuola d'estate 

dei filosofi 
marxisti 

BELGRADO, 18 
(ab) ' — La scuola d'estate 

dei filosofi, il tradizionale se-
minario d'egosto di studi mar
xisti. iniziera domani I suoi 
lavori neU'isola di Korcula. 
La scuola, che cetebra il suo 
decimo anniversario. discute-
ra quest'anno in particolare 
sul tema a II mondo borghese 
e il socialismo». II discorso 
inaugurate sara svolto dal fi-
Iosofo tedesco Ernest Bloch. 
Al dibattito partedpera un 
nutrito gruppo di filosofi Jugo
slav!. Tra gli stranieri sa
ranno present! i filosofi Ha-
bermas, Naville, Bourdet, 
Mallet. Mandel. Tra gli Italia
ni figurano Lucio Lombardo 
Radice, Lelio Basso e Mario 
Splnella. 

II semlnario, organizzato 
come al soli to dalla rivista 
Praxis, s! sviluppera in una 
ventlna di sedute plenarle e 
in una eerie dl tavole rotonde 
che avranno come soggetto 
it La filosofia e il soclalismon, 
«la sostanza e 1 limltl della 
conoscenza borghese», «La 
tecnica modema e l'awenire 
del mondo*. 

un' corteo delle organizzazlo-
nl giovanili del Partito na
zionale e sfilato dl fronte 
alia sede del Comitato Cen-
trale del Partito comunlsta 
creando incidenti e lanclan-
do sassi contro l'edlflclo. Ca-
rabinlerl di • guardia hanno 
sclolto i gruppl di esagitati. 
Su questo ennesima provoca
zione fallita contro II Parti
to comunlsta, la propaganda 
della destra si 6 sblzzarrita 
arrlvando ad affermare che 
I comunisti. oltre che spara-
re - dalle flnestre, avevano 
rapito uno dei giovani dlmo-
stranti. L'organizzazione dl 
estrema destra mlnaccla con 
altri assalti I locali del Par
tito comunlsta se 11 giovane 
non verra « restitulto». 

Non cl si accontenta di un 
lncldente • provocatorlo al 
glorno: ieri, nel corso dl un 
comizio alle donne di un 
quartlere popolare, la depu-
tata ed ex ministro del lavo
ro compagna Mireya Baltra, 
e stata colplta gravemente da 
una pletra lanciatagll da per
sona riuscita ad eclissarsl su 
un'automoblle che 1'attende-
va. La dirlgente comunlsta 
ha rlcevuto 11 colpo sull'aorta 
ed e svenuta; portata all'ospe-
dale, fe sottoposta ad attento 
controllo medico. 

Speculatori 
(Dalla prima pagina) 

del governo di far giungere 
nella capitate farina a prezzo 
controllato — hanno deciso di 
aumentare di 40 lire il chilo-
grammo, a partire da marte-
di, il prezzo del pane non 
calmierato (il cosiddetto « pa
ne di lusso *). Simili decisio-
ni vengono annunciate in al
tre province. 

Come si vede le preoccupa-
zioni non mancano. La stret-
ta connessione tra i moltepli-
ci aspetti della questione di 
fondo, la lotta al carovita e 
alle forze parassitarie che no 
frenano il risultato, impongo-
no interventi e misure ener-
giche che invece ritardano. 

•'• Nel corso della settimana 
che si apre dovrebbero svol-
gersi alcune riunioni fra mi-
nistri ed cesperti», con I'obiet-
tivo di compiere un primo. 
esauriente bilancio dell'azio-
ne sin qui svolta e per pre-
disporre ulteriori misure. Sem-
pre piu inadeguate appaiono 
perd le misure di cemergen-
za>. Ci6 che serve sono atti 
precisi, dettati da una ferma 
volonta politica, capaci di in-
vestire alia radice i nodi di 
fondo della situazione. 

In questo senso le proposte 
del movimento e le iniziative 
che senza interruzione. in tut
to quest'uJtimo periodo orga-
nizzazioni democratiche, sin
dacati, enti locali e Regio
ni hanno Dreso costituiscono 
una garanzia per I'afferma-
zione delk battaglia intrapre-
sa contro il carovita e I'in
flazione. Ma le cause di fon 
do del carovita non 6 possi
bile combatterle senza far 
saltare quei meccanismi che. 
oltre a favorire la speculazio-
ne e le posizioni di rendita e 
di profitto. dilapidano ingen-
ti quantita di denaro pub
blico. 

Multata 

per 10 milioni 

la « Barilla » 
PESCARA. 18. 

II prefetto di Pescara ha 
multato la ditta « Barilla », di 
Parma, per aver venduto pa
sta e fette biscottate ad un 
prezzo superiore a quello fls-
sato fino al 16 lugllo scorso. 
La «Barilla», che e stata 
multata per died milioni di 
lire, 6 stata denunciata alia 
prefettura da due rivendltori. 
I carabinieri hanno svolto ac-
certamenti sulla base dei qua-
II il prefetto ha comminato 
due contravvenzioni da cinque 
milioni l'una. 

• • • • • • • < 

VACANZE LIETE I 
+—————••••—————••*•—•• 

SAN MAURO MARE-RIMINI 
PENSIONE VILLA MONTANARI 
Via Pineto. 14 • Tel 0541/44096 
Viclno mare. In mezzo al verde, 
zona veramente tranquilla. Come-
re con/senja servizi, cucina roma-
gnola, parcheggio. Giugno - sett. 
2400-2600. luglio 2800-3000 tut
to compreso. Agosto Interpelleteci. 
Sconto bambini. Oirez. propr. 

( 26 ) 

HOTEL EMBASSY • V U U Car» 
vagglo - 47042 CESENATICO/ 
VALVERDE - Tel. 0547/86124. 
Oiretto mare - contorts - camert 
bagno, telefono, citotono. v l tU 
mare. 21-8 30-9 3200 IVA com-
presa. (119) 

MI5ANO ADRIATICO (FO) • 
ALBERCO MONDIAL • Via Al 
berello. 52 Tel. 615491. Nuova 
costruzione viclno mare, camera 
servizi. parcheggio. emblente ta-
miliare. Giugno 2300. lugllo 
2900. Agosto interpellated. Dire
zione proprietario. (311 

MISANO MARE (FO) - PENSIO
NE DERBY - Via Bernini. 10 -
Tel. 615222. Costr. 1972. viclno 
mart, tranquilla, emblente remi-
liare. cucina curate dal proprieta
rio. camera servizi privatl. Mag-
gio 2200, giugno 2300, 1-20/7 
L. 2600 tutto compreso. Alta in
terpellated. (30) 

R IM IN I • PENSIONE RANIERI 
Via dalle R O M . 1 • T«L 0 5 4 1 / 
81326 Viclno mare, camera con/ 
senza servizi, balconl. trartamerv 
to ottlmo. Parcheggio auto. £ B » 
•a stag 2200. lugllo 2800. ago
sto Interpellated. Oimera con 
servizi e balconl U 300 In old 
M t person*. (24 ) 

VI5ERBA Dl R I M I N I • PENSIO
NE ARGENTINA, via Clmaro- \ 
sa 11 - Tel. 738320. Direttamen- • 
te mare • Camera con doccia WC 
privati - Balcone • Parcheggio - ' 
Buona cucina - Prezzi speciali dal 
21-8 • 31-8. L. 2800. Settem- I 
bre L. 2.400. (121) 

R IMIN I MAREBELLO PEN
SIONE LIETA Tel. (0541) 
32481 Fermate fiiobus Z4 • 
viclno mare modernissima 
Parcheggio gratuito - Camera 
doccia. W C balcone - Cucina 
romagnoia Basse 2.500 Lu
glio 3 200 Agosto Interpel 
lalecl Tutto compreso Ge-
ttlone propria 20 

R IM IN I • PENSIONE FIORELLA, 
via Delle MimOse 9. Telefono 
0541/81494. Gestlone propria. 
Camera con/senza servizi - bal
cone - contorts - viclna mare -
tranquilla - disponibilita dopo fer-
ragosto - pieno Agosto 3700. tine 
agosto 3000. Settembre 2500. 

CATTOLICA - PENSIONE CA-
RILLON • Tel. 96.21 73 • Viale 
Venezia 11 • Vicina msra - Auto-
parco • Cucina casalinga - Oal 
20-8 ai 31-8 Interpellated -
Settembre 2400 IVA compress 

(124) 

ECCEZIONALE OFFERTA per I 
Turisti che Intendono passare le 
ferie sull'Adriatlco. A IGEA MA
RINA e'e I'Hotel che fa per vol. 
HOTEL VILLA DEI PINI • Tel. 
0541/630079. Direzione Bardoni 

(129) 

R I M I N I MIRAMARE • HOTEL 
STRESA Tei. 32476 • Moder-
no - Viclnissimo mare • Camere 
doccia. W C , balcone • Ottimo 
trattamento - Parcheggio Otter-
ta speciale • Settembre 2800 
dai 20 al 31-8 L 3000 tutto 
compreso. ( 127 ) 

R I M I N I CENTRO • HOTEL LI 
STON Via Giustl. 8 Tel. 24323 
30 m. mare. Posizione centrale. 
ambiente signorile. camere con/ 
senza servizi. ascensore, sala sog-
giorno, bar. 15/5-15/6 L 2100 
16-30/6 • settembre C 2300. 
Luglio 3200. agosto 3900 tutto 
compreso. (37 ) 

VISERBA • PENSIONE COSMO- i 
POLITA • Via Oati 7 • Telefono I 
0541 /73 .45 .51 . - Dlrettamente ' 
spiaggia - camere con doccia WC j 
balcone - Parcheggio • Gestione, 
propria. Dal 20 a! 21-8 L 3800. | 
Settembre L. 3000. Tutto com- \ 
preso. ( 1 3 0 ) j 

BELLARIA • PENSIONE CORAL-
LO - Tel. 0541/49117 30 metrl 
mare • cucina casalinga • ambiente 
familiare - dal 25 /8 tutto settem
bre L. 230 tutto compreso. 

VISERBA/RIMINI • PENSIONE 
DE LUIGI , viale A. GaribaUl • 
Tel. 73.8508. Vicino mare - fami
liare - trattamento eccellenie. 
Dai 25-8 prezzi modid. Interpel
lated. (123) 

MIRAMARE Dl R IM IN I - HOTEL 
PENSIONE NADIA • Teletefono 
0541 /32162 . 50 metrl mare • Ca
mere eon servizi - Ottimo tratta
mento. Dal 26-8 e settemBre 
2400 - Parcheggio - Cabins mare. 

( 131 ) 

R IM IN I - PENSIONE SORRISO 
Via Trento 7 - Tel. 0541/25 .921 
Camere servizi • Trattamento §1-
tamente qualiticato - Prezzi dal 
20-8 al 31-8 da 3500 - Settem
bre 2900. (121 ) 

RIMINI /R IVAZZURRA - HOTEL 
BACCO • Viale Taranto 29 • Te
lefono 0541 /33391 . Nuovo - vi
cino mare - camere sarvizl - bal
conl • ascensore - parcheggio. Oat 
26-8 e settembre 2400. Pensione 
complete Direzione proprietario. 

(132 ) 

R I M I N I • BELLARIVA - Villa LU-
NARDINI . Via Tommaseo, 3 * . I 
Tel. 0541/32.333. Posizione tran- j 
quills - cucina abbondante - am
biente familiare parcheggio. j 
20-31 agosto 2 600 - Settembra > 

| 2.200 Direzione proprietario. | 
1 (109) ; 

VISERBELLA/RIMINI • VILLA 
LAURA, via- Porto Palo*. 52 . 
Tei. 0541/73.4.1.81. Sul mare -
Tranquilla - Citcina romagnoia. 
Oal 20-8 L. 3 200. Settembre 
L, 2.700 tutto compreso. (133) 

PENSIONE GIANCARLA - SAN 
GIULIANO MARE - R I M I N I . 
Tel. 0541 /26960. 100 m. mare • 
tranquilla • trattamento familiars 
dal 21-8 at 31-8 3.000. Settem
bre 2S00. IVA compresa. (108 ) 

VlSERBELLA/RIMlNI - PENSIO
NE VILLA ROBEI1T • Telefono 
0541/738.610. Po:hi pass! dal 
mar* - zona tranqti'lls • camere 
con/senza servizi - tutte con Del-
cone • ottimo trattamento Dai 
25-8 in poi L. 2500 Tutto com
preso Direzione proprietario. 

(134) 

R IMIN I /SAN GIULIANO M A R I 
Albergo GIULIANELLI, via C-
Zavasl! - Tel. 0541 /24938 . Con 
ampio glardino - Parcheggio riser-
veto - cucina romagnoia - camera 
con servizio dal 20-8 at 15-9 
2500 IVA compresa. ( 121 ) 

VISERBELLA R I M I N I - HOTEL 
SOLIDEA - Via Petropoli 18 • 
Tei 73 4510 Moderno - Vicino 
mare • TranquIllo • Conduzione 
propria - Dai 27-31/8 L. 3S00 -
Settembre L. 2650 IVA compresa 

(125 ) 

P E N S I O N E N E N A 
Moneglia (Genova) 

Per informaxloni: 
UDI • Via •ajvsta, 12 MILANO 

TeL 708.212 

R I M I N I - RIVAZZURRA - HOTEL 
PENSIONE TULIPE • Via Biella 
20 • Tel. 32.756 - Direzione Mor-
dini Giufeppina - Tranquilla -vi-
dnissima mare • camera con/sen
za servizi • balconi • Ascensore 
Giardino recintato • 22 • 31 /8 
2600 • 2800 • Settembre 2400 -
2600 tutto compreso. Cucina con 
girarrosto - pasta fetta in case • 
vini propri. 

RIMINI-MAREBELLO - PENSIO
NE PERUGINI • Tel. 32713. Al 
mare • rimodemato - contorts -
camera con a senza servizi privati 
Settembre 2300/2500 IVA com
presa • Giardino • Parcheggio -
Direzione propria. (136) 

RIMINI-RIVAZZURRA . PENSIO
NE LEWIS - Viala Biella, 24 • 
Tel. 33036. Vicino mare, par
cheggio, cucina romagnoia, Basse 
stag. 2200 • 2400 tutto compreso. 
propria. (39) 

V I S E R B A - R I M I N I - PENSIONE 
JANKA - Via Pallotta I S Tel. 
738.267 • Dirett. mare • tranquilla 
camere con/senza servizi • balconl 
Parcheggio - dal 26 /8 a Self. 2600 
tutto compreso. 

R I M I N I . PENSIONE SMERALDO 
Viala Cormons. 18 • Tel. 0 5 4 1 / 
86.455 • Centralisslma mere, 
fortevole, moderns, cucina f w « i -
na, tranquilla, camera III 
bito, prezzi modid, infarptllatacl. 
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SETTIMANA NEL MONDO 

In cielo e in terra 
II caso del sccondo aereo 

libancse dirottato in territo-
rio israeliano scmbra aver 
perduto, nel momento in cui 
scriviamo, gli elcmenti di mi-
stero che lo avevano a lungo 
caratterizzato. Anche le au-
torita libiche, infatti, han
no confermato la tesi sccon
do cui il dirottatore libico 
fatto sbarcare a Lod e trat-
tenuto in Jsraele e uno squi-
librato. 

In questo senso si erano 
espressi, venerdi, due per
sonality di governo israelia-
tne: il ministro di Stato 
Israel Galili e il ministro 
dei trasporti, Simon Peres. 
II primo aveva affermato 
che i caccia isracliani sono 
intervenuti e hanno fatto at-
terrare l'aereo a Lod « per 
salvare vite umane», dal 
momento che esso poteva 
essere minato ed esplodere 
in volo, nel qual caso «sa-
remmo stati tenuti respon-
sabili di non averlo impe-
dito». II secondo aveva in-
dicato nell'episodio una ri-
prova della fondatezza delle 
tesi israeliane circa la ne
cessity di proteg^ere i voli 
« su tutte le linee del mon
do » e, replicando a quanti 
ne avevano rilevato gli a-
spetti oscuri, aveva detto 
che « e estremamente grave 
che tali affermazioni venga-
no fatte e che l'opinione 
pubblica mondiale possa 
prenderle sul serio ». 

Assai evidente e stata, 
nelle dichiarazioni dei due 
ministri, l'irritazione per la 
risoluzione di condanna vo-
tata dal Consiglio di sicu-
rezza dell'ONU a conclusio-
ne del dibattito sul dirotta-
mento precedente, risoluzio
ne che e la diciottesima del 
genere dopo la cguerra dei 
sei giorni » e che rappresen-
ta per il governo di Tel 
Aviv una sconfitta politica, 
anche se la minaccia del ve
to americano ha eliminato 
dal testo qualsiasi racco-
mandazione di carattere 
pratico. Gia Golda Meir e il 
generate Elazar avevano av-
vertito, in toni di aspra re-
criminazione, che la politi
ca di < pirateria di Stato » 
verra portata avanti, senza 
tenere alcun conto di que-
sta presa di posizione del 
massimo organo dell'ONU. 
Nel modo tortuoso che e 

MOSHE DAYAN - II 
principio e la forma 

tipico dei dirigenti israclia
ni quando pongono inano a 
precostituire giustificazioni, 
Galili 6 andato anche oltre, 
quando ha sostenuto che an
che l'azione del 10 mirava, 
attraverso il sequestro di 
alcuni dirigenti palestinesi, 
a « salvare vite umane ». 

Sono reazioni che confer-
mano pienamente il preva-
lere. a Tel Aviv, di una vi-
sione delle cose che contra-
sta stridenlemente • con i 
principi comunemente accet-
tati del diritto internaziona-
le e della determinazione di 
farsi beffe di quest'ultimo. 

II corrispondente del Mon
de da Gerusalemme si fa 
interprete della « amarezza » 
che earatterizza i commenti 
della stampa dinanzi alia 
condanna dell'ONU e alia 
riprovazione della opinione 
pubblica europea, le quali 
non terrebbero conto «dei 
fatti che hanno provocato 
gli atti rimproverati a Israe-
le » e rischierebbero di raf-
forzare i « falchi » rispetto 
alle « colombe > nel dibat
tito sulla pace. 

Ma quali sono i fatti? E' 
ormai difficile, anche per i 
piu faziosi amici d'Israele, 

ISRAEL GALILI - Pi
rateria benefica 

cscludere dal conto avveni-
menti macroscopici come la 
diaspora del popolo palesti-
nese e la totale liquidazione 
dei stioi diritti nazionali c 
come l'annessione a Israele 
di parti del territorio degli 
Stati arabi, ottenuti attra
verso Taggressione armata. 
Eppure, a Tel Aviv, questa 
omissionc e considerata, piu 
che giusta, doverosa, e si e 
pronti a lanciare l'anatema 
contro chi pone in dubbio 
la validita di questa logica. 

E • come distinguere i 
« falchi» dalle « colombe »? 
Lo stesso corrispondente da 
conto del dibattito che ha 
opposto il < massimalista » 
generale Dayan ai « minima-
listi» Sapir, Eban e Allon, 
allorche si e trattato di for-
mulare la piattaforma elet-
torale del partito di gover
no in fatto di colonizzazio-
ne dei territori arabi. II di
battito, egli nota, non ver-
teva «sul principio» ma 
« sulla forma > dell operazio-
ne ed e stato facilmente 
composto, grazie alia media-
zione di Galili. 

« II programma — citia-
mo testualmente — com-
prende la "legge scritta" e 
la "legge orale". La legge 
scritta indica che tutti i ter
ritori occupati sono nego-
ziabili e che la loro sorte 
sara fissata dal trattato di 
pace che gli arabi dovran-
no firmare con Israele. La 
legge orale menziona che 
essi non devono diventare 
una sorta di deposito sacro 
fino al giorno in cui i paesi 
vicini consentiranno a fare 
la pace». Nel frattempo, 
«la penetrazione israeliana 
nei territori occupati si ac-
centua di giorno in giorno, 
creando le situazioni irre-
versibili volute dal generale 
Dayan, senza che sia possi-
bile affermare che i suoi 
avversari vi si siano troppo 
accanitamente opposti >. 
• Cosi ieri con i palestinesi, 

cosi oggi con i territori ara
bi. Domani, al dogma della 
«non esistenza > dei pale
stinesi si affianchera quello 
della « ebraicita » del Sinai 
e del Golan. E il solo pro
blems da risolvere sara 
quello della < sicurezza dei 
voli». 

Ennio Polito 
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Mentre gli USA non rinunciano alPingerenza militare nel paese 

Cambogia. dura lotta dei patrioti 
Le forze di liberazione hanno ripreso la loro offenslva e puntano ora su Kompong Cham — Secondo gli stessi americani le truppe dell'esercito 
fantoccio «non hanno nessuna volont& di combattere» — II GRP del Sud Vietnam denuncia il boicottaggio saigonese alia commissione mista 

' PHNOM PENH, 18 
A tre giorni dalla sospen-

slone dei bombardamentl USA 
sulla Cambogia. la situazione 
si va inevitabllmente aggra-
vando per i collaborazionisti, 
I quali, colti dl contropiede 
da un repentino mutamento 
di obbiettivo da parte delle 
forze di liberazione, accusa-
no nelle ultime ore nuovi e 
durlssiml rovesci. L'offenslva 
dei patrioti e rlpresa; ma 
I'impegno sembra ora ooncen-
trato su Kompong Cham, una 
settantlna di chllometrl a 
nord ovest della capltale. 

« Fino a pochl giorni fa — 
dice Dennis Neeld dell'agenzia 
amerlcana Associated Press, 
rlferendo il giudizio dl esper-
ti militari statunitensi — le 
forze rlbeili avevano concen-
trato la loro azlone attorno 
a Phnom Penh, ma da qual-
che tempo hanno dato inizio 
a un limitato ritiro del re-
parti a sud della capitale. 
Pud darsl benissimo che, ora 
che le forze governative non 
possono piu contare sull'om-
brello aereo americano, il co
mando dei ribelli abbia rite-
nuto che sia giunto 11 tempo 
per un attacco definitlvo al 
capoluoghi provincial! accer-
ch.ati, prima dl dare la spal-
Iata definitiva alle difese del
la capitale per rovesciare 11 
traballante regime di Lon 
No i » . 

Avanzando verso Kompong 
Cham I partigiani hanno II-
berato II centro dl Troeung, 
una declna di chllometrl dal
la cltta; lo stesso comando 
collaborazionista ha ammesso 
che Kompong Cham e «ml-
nacciata» anche da occiden-
te e che i patrioti hanno sfer-
rato un attacco. attraversando 
II Mekong, a soli sei chilo-
metri dall'abltato Kompong 
Cham, che conta oggi 70.000 
abitanti. ma in tempo dl pace 
ne conta almeno i. doppio. 
e considerata la terza cltta 
della Cambogia. dopo Phnom 
Penh e Battambang. 

a La sua caduta — dice an-
cora Neeld — e considerata 
con preoccupazione nella ca
pitale in quanto slgnifichereb-
be per le forze ribelli poter 
disporre dl altre forze in vi
sta della grande offenslva che 
si dice 11 comando comunista 

Dopo la condanna del Consiglio di Sicurezza dell'ONU 

La Pravda sottolinea 1'isolamento 
internazionale del governo di Tel Aviv 

I servizi segreti sovietici avrebbero salvato dalla cattura George Habbash - Radio Tripoli afferma che il 
presunto dirottatore dell'aereo della MEA e un libico squilibrato • Violento attacco del FPLP a Gheddafi 

L'AKEL da 
complete 

appoggio a 
Makarios 

NICOSIA, 18 
Le forze di sicurezza di Ci

pro hanno effettuato una 
nuova operazione di polizia 
contro i gruppi terroristic! 
clandestlnJ del gen. Grivas. 
Nella citta di Limassol e nel
le sue vicinanze sono stati 
fermati sette terrorist!. So
no state inoltre rinvenute 
arm! e munizioni. II giomale 
«r Fileleftero3 B, riferisce che 
durante l'operazione sono 
stati trovati anche docu
ment! che confermano i pia-
ni delle organizzazioni ter-
roristiche contro Makarios. 

Delia situazione nell'isola 
si e occupato il Comitato 
centrale dell'AKEL, il cui se-
gretario generale, Papajoan-
nu, ha detto che 1 piani per 
un colpo di Stato e per l'as-
sassinio del president* Ma
karios, sono direttamente le-
gati ali'aspirazione di deter-
minati circoli a trasformare 
Cipro in una base della 
NATO. 

«I1 popolo di Cipro — ha 
detto Papajoannu — vigila. 
Esso saluta i success! delle 
forze della sicurezza nella 
lotta contro le organizzazio
ni terroristiche ed esprime il 
suo pieno sostegno al presi-
dente Makarios ed al suo go
verno ». 

La situazione a Cipro, ha 
sottolineato l'oratore. e sot-
to il controllo del govemo, 
la posizione - del presidente 
Makarios e salda. Ma non si 
deve sottovalutare il perlco-
lo bncombente, polche i co-
spiratori non hanno rinuncia-
to ai loro piani. 

L'AKEL «condanna e re-
spinge la violenza ed il ter-
rore e vuol contribute con 
tutte le proprie forze per la 
soluzlone pacifica, democra-
tica e giusta del problema 
ciprlota. II partito sostiene 
le trattative tra le due comu-
nita clprlote e crede nel lo
ro felice completamento a 
condizlone che si manifest! 
la buona volonta e 1'aspira-
zione a persegulre la soluzlo
ne del problema sulla base 
del principio di uno Stato 
unico e sovrano. 

a In questo momento dif
ficile per Cipro — ha dichia-
rato in concluslone Papajoan
nu — I'AKEL tende una ma-
no arnica a tutti gli altrl par-
WA ed organizzazioni del pae
se che sostcngono la politi
ca del presidente Makarios, 
politica dl salvezza di Cipro 
dalla guerra civile e dalla 
frattura». 

MOSCA, 18. 
La PRAVDA mette oggi in 

guardia i dirigenti di Tel Aviv 
dalle « gravi conseguenze » che 
la loro politica potrebbe ave-
re per il futuro del popolo di 
Israele. 

a Oggi — scrive l'organo del 
PCUS — i circoli aggressivi 
di Tel Aviv sono venuti a tro-
varsi in un completo isolamen-
to. Domani il vicolo cieco nel 
quale con la loro politica stan-
no spingendo il paese potreb-. 
be avere gravi conseguenze 
per il popolo di Israele». 

Lo spunto per 1'articolo e 
offerto dal recente intercetta-
mento di un aereo Iibanese 
(preso in affitto dall'Irak) co-
stretto ad atterrare in un ae-
roporto militare israeliano e 
dal successivo dibattito al 
Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni Unite, conclusosi con 
una unanime condanna di 
Israele. 

La PRAVDA cosi prosegue: 
«II valore della risoluzione 
va ben al di la delia condan
na di questa concreta azione 
di pirateria. Di gran Iunga piu 
importante e il fatto che lo 
stato di Israele si e venuto 
a trovare completamente iso-
lato nella sua politica aggres 
siva. basata su mezzi pericolo 
si per le relaztoni internazio-
nali, quali il terrorismo san-
zionato dallo stato* 

La vorazione al Consiglio di 
Sicurezza — continua il gior-
nale sovietico — rappresenta 
a un sensibile colpo inferto al
ia politica dei dirigenti israe-
liani. D'altra parte molti os-
servatori rlevano che i tenta-
tivi di Tel Aviv di giustificare 
le proprie azioni banditesche 
confermano che In Israele si 
continua a non voler dar pro
va di realismo nella valutazio-
ne dell'attuale situazione in
ternazionale m. 

«Gli sforzT dei militaristi 
Israeliani per conservare e at-
tizzare con cgm mezzo uno 
degli ultimi focolai di aggres-
sione — conclude 11 commen 
to — sono res! ancor piii pe
ri colosi dal fatto che Tel Aviv 
trova in ci6 appoggio presso 
i circoli imperialist! ptfi rea-
zionari e presso tutti coloro 
che si oppongono alia dlsten-
sione internazionale». 

IL CAIRO. 18. 
La radio libica ha detto oggi 

che l'uomo che ha dirottato un 
aereo delle Middle East Air
lines su Israele e un clttadino 
libico mentalmente . squili
brato. 
- In una corrispondenza dal 
Cairo, 1'agenzia Medio Oriente 
riferisce che radio Tripoli ha 
detto che Mohammed Altouml 
(questo il nome del dirottato
re) e nato nel villaggio dl Zln- I 

tan e ha un passaporto libico 
rilasciatogli 11 24 giugno 1973. 

L'emittente ha aggiunto che 
sua madre ha detto che i! gio-
vane soffre di disturb! mental! 
sin dall'infanzia tanto che suo 
padre ha dovuto spesso ac-
compagnarlo in una clinica 
psichiatrica di Tripoli per 
farlo curare. 

La madre ha poi riferito che 
il figlio. un solitario. aveva 
rotto con la famiglia dopo nu-
merosi litigi. 

• • • 
BEIROT. 18. 

Informazioni fomite dalla 
Unione Sovietlca avrebbero 
permesso alia resistenza pale-
stinese di far fallire il piano 
israeliano di catturare George 
Habbash, capo del Pronte po-
polare di liberazione della Pa-
Iestina, il quale si sarebbe do
vuto trovare a bordo del a Ca 
ravellen Iibanese intercettato 
dalla caccia israeliana su Bei 
rut il 10 agosto scorso. Lo af
ferma il giornab An Nahar 
Arab Report precisando che i 
servizi segreti palestinesi « be 
neGciano della cooperazione 
di alcune potenze straniere. 
appartenenti in particolare al 
blocco socialistas. L'informa-
zione che avrebbe salvato Hab 
bash sarebbe stata fornita « da 
uno stato araico non arabo. 
che sarebbe ITJnione Sovie-
tica*. 

II Pronte popolare per la li 
berazione delta Palestina. di 
cui come noto e capo George 
Habbasli, ha attaccato oggi 
con inusitata violenza il presi
dente libico Gheddafi definen 

dolo «un tiranno fascistav e 
prevedendone la caduta. 

Secondo il fronte sono piu 
di mi lie gli avversari di sini
stra di Gheddafi arrestati e re-
legati in campo di concentra-
mento negli ultimi quattro 
mesi. 

a La peggiore campagna ter-
roristica dal tempo di Musso
lini e in corso in Libia. Centi-
naia di intellettuali. awocati, 
professori universitari e gior-
nalisti sono fisicamente tor-
turati fin quasi alia morte 
nei campi di concentramento 
di Gheddafi ». afferma il gior-
nale del fronte. Al HadaJ. 

a Gheddafi — prosegue il 
giornale — inizio la sua cosid-
detta rivoluzione culturale il 
15 aprile 5-1I0 come un para-
rento per dare alia sua poli
zia segreta la facolta di stran-
golare l'cpposizione di sinistra 
e di liquidare fisicamente i 
suoi capi» 

II giornale pubblica inoltre 
un comunicato di un « Comita
to libico per la difesa della 
democrazia e dei diritti del-
l'uomo* in cui si rivolge un 
appello per una pressione pa-
naraba « per il salvataggio del
le vittime del terrore di Ghed
dafi » II giomale non precLsa 
da chi sia costituito questo co
mitato ne dove abbia sede. 

• » » 
TEL AVTV. 18. 

La contraerea israeliana ha 
aperto oggi il fuoco contro due 
aerei egiziani, nella parte set-
tentrionale del Sinai. Un por-
tavoce militare israeliano so
stiene che i due caccia aveva
no «sorvolato posizioni israe
liane nel Sinai a scopo di 
ricognizione ». 

stla preparandow. II glornali-
sta americano, cloe, sembra 
dare per scontato che, una 
volta liberata la citta. moltls-
simi altrl patrioti potranno 
arruolarsl con le forze popo-
lari. 
- Anche osservatori militari 

americani a Hong Kong accu-
sano 11 colpo del mutamento 
dl obblettivl trnmediali del 
FUNK, che ha fatto saltare 
ancora una volta tutti gli 
scheml avversari. « Negll ulti
mi giorni — riferisce 11 cor
rispondente dellVHVS/1 Giu
seppe Cenessa — gli insortl 
del Pronte unlto hanno ri-
nunciato a premere sulla ca
pitale, svolgendo invece ope-
razionl perlferlche. Hanno co
si conquistato altro territorio, 
comprese quattro citta, ottan-
ta chllometrl a nord est dl 
Phnom Penh, la piu impor
tante delle uuitli e Skoun, 
centro di comunlcazionl stra-
dali e ferrovlarie ». 

GU osservatori rlbadlsco-
no infine che «prima o pol 
Phnom Penh dovrebbe cade-
re » e chR e imminente il u col
po di grazia» per Lon Nol 
in quanto «l'esercito governa-
tivo e privo di volonta di 
combattere, mentre quello ri-
belle, pur dotato dl sole armi 
leggere, mortal e cannoni mo-
bill, ha la potente arma della 
organizzazione e della disci-
plina. Questa coesione non e 
stata rotta dal mezzo mil lone 
di tonnellate di bombe che 
raviazione americana ha sgan-
ciato in quattro anni di bom-
bardamentl "prima segreti e 
poi uificiali" ». 

Una riprova di questa «ine-
sistente volonta di combat
tere » tra i mercenarl, sono la 
degradazione e il deferimen-
to alia corte marziale del co-
lonnello Tay Ly, il quale co-
mandava la guarnigione dei 
settecento paracadutisti • tra-
volti dalle forze popolari a 
Skoun la settimana scorsa. 
Quel giorno, dicono font! di 
Phnom Penh, 11 colonnello non 
era al suo posto, era anzi nel
la capitale. 

Attacchi del patrioti sono 
anche segnalati presso Setbo, 
una ventina di chilometri a 
sud-est della capitale dove la 
rotabile numero 30 e stata ta-
gliata per 500 metri dietro le 
linee nemlche. 

• • a 

SAIGON, 18. 
II sistematlco boicottaggio 

dei saigonesi ha paralizzato i 
lavori della commissione mili
tare mista per l'appllcazione 
del cessate II fuoco nel Viet
nam del Sud. 

Lo ha dichlarato - il col. 
Dong Glang, vice capo della 
delegazione del GRP nel corso 
d! una conferenza stampa al
ia base di Than Son Nut. Egli 
ha preclsato che le trattative 
sono state portate a un pun-
to morto dai rappresentanti 
dl Thieu sulle question! ri-
guardant! il rispetto della tre-
gua e la liberazione dei de-
tenuti politic!. Nessun pro-
gresso nemmeno per quanto 
riguarda il problema delle 
garanzie diplomatiche al de-
legati del GRP e quindi il tra-
sferimento della loro sede dal
la base di Than Son Nut in 
una zona piu adatta nel cen
tro di Saigon. 

Tremilaseicento detenuti po
litic!. gran parte dei quali mi
litant! di quella a terza com-
ponente* della quale Thieu 
nega persino resistenza. sono 
stati trasferiti. senza che se 
ne conosca il motive, dal car-
cere di Con Son a prigioni 
provincial!. Le famiglie non 
sono state neanche awertite. 
La notizia e stata forni
ta dal sacerdote cattolico pa
dre Chan Tin, segretario del 
Comitato per il miglioramen-
to del regime penitenziario. in 
una lettera indirizzata a Hong 
Son Don. presidente della 
commissione senatoriale per 
gli affari intern!. Padre Tin 
precisa che un gran numero 
di questi detenuti si trova nel
le career! militari di Ho Nai 
e di Bien Hoa. 

II ministero degli Ester! di 
Saigon ha reagito con irrita-
zione alia notizia che i paesi 
non aliineati hanno riconosciu-
to il GRP e che questo par
ted pera alia Conferenza di 
Algeri. «Tutti sanno — ha 
detto un portavoce — che il 
GRP e uno st rumen to del 
Nord Vietnam. La qualita di 
non allineato non pu6 esser-
gli riconosciuta. non avendo 
il carattere intrinseco di un 
governo. n^ quello di rappre-
sentante del Sud Vietnam». 
Settantaquattro paesi non al
iineati sono evidentemente di 
parere diverso. 

• • • 
WASHINGTON. 18 

«GH Stati Uniti lasceranno 

nel Sud Est aslatico una po-
tenza aerea sufficlente per 
far fronte a un'eventuale re-
crudescenza della aggressio-
ne nordvietnamita»: In que
sta frase pronunclata ieri dal 
ministro della Difesa James 
Schlesinger, nel corso della 
conferenza stampa In cui ave
va persino mlnacclato una rl
presa del bombardamentl, e 
il piu sincero chlarimento del
le voci lasclate circolare sul
la « graduate riduzlone » delle 
forze amerlcane In Thai-
landia. Attualmente gli USA 
dispongono in questo paese 
di 7 basi con 43.000 uominl. 

• • • 
HANOI, 18. 

II ministero degli esteri del
la RDV, commentando il « mo-
nito» di Schlesinger contro 
ogni «intervento nordvietna-
mita » in Cambogia, lo ha de
finite « calunnle insolent I e 
minacce contro lo spirito e la 
lettera dell'accordo di Parigi » 
ed ha accusato Schlesinger di 
voler «sviare l'opinione pub
blica e nascondere le mano-
vre del Pentagono per prose-
guire l'intervento militare». 

• • • 
VIENTIANE. 18 

Nuovi progress! sarebbero 
stati compiuti nelle trattative 
tra le parti laotiane per la 
formazione di un governo 
dl coalizlone tra rappresen
tanti dell'attuale amminlstra-
zione di Vientiane e rappre
sentanti del Fronte patriotti-
co Lao. La firma di un ac-
cordo e data per imminente. 

DINUOVO IN MARE CONTRO L'H FRANCESE 
PAPEETE (Tahiti) — I due velieri antlnuclearl c Fr i * e «Spirit of Peace» hanno nuova-
mente preso II mare, pronti a rlnnovare II viaggio di protesta nelle acque di Mururoa. Se
condo voci insistent!/ sarebbe imminente un nuovo esperimento nucleare francese. 

In una causa civile intenfata dai dirigenti democratici 

Sei miliardi di indennizzo 
chiesti per il Watergate 

Mercoledi riprende il dibattito dinanzi alia Commissione Senatoriale — Altre due 
societa ammettono di aver versato migliaia di dollari per la rielezione di Nixon 

Scioperi di 
solidarieta 
con la LIP 

PARIGI. 18 
Continua in tutta la Francia 

l'azione di solidarieta con i la-
voratori della fabbrica di orc-
logi LIP di Besancon (occupata 
con la forza da reparti di po
lizia martedi scorso). mentre 
per la quarta notte consecutiva 
si sono verificati. intomo alio 
stabilimento. incident! peraltro 
di limitata entita. 

Per tutta la giornata di oggi 
si sono astenuti dal lavoro. in 
segno di solidarieta. i minato-
ri della Lorena; quattro ore e 
durato. invece. Io sciopero dei 
ferrovieri del compartimento di 
Poitiers. II dialogo sindacati-
governo. intanto. e fermo fino 
a lunedi o martedi: le orga-
nizzaziom dei lavoratori hanno 
respinto come e noto il piano 
ministeriale di ristrutturazione 
deirazienda ed attendono che 
la trattativa riprenda su nuo-
ve basi. 

La lotta alia LIP ha registra-
to una seria ripercussione nel 
campo giornalistico. Martedi 
scorso. durante i primi inciden-
ti mtomo alia fabbrica. tre 
giornalisti (due dell'agenzia 
France-presse e uno di un quo-
tidiano di Lione) erano stati 
fermati per sei ore. e percossi. 
dalla polizia. II sindacato dei 
giornalisti ha formulato una 
sdegnata protesta ed ha deciso 
che tutti i giomali ignorino le 
notizie di fonte ministeriale sul
la vertenza della LIP. Analoga 
decisione ha preso 1'intersinda-
cale deH'ORTF (radio-televisio-
ne) che ha anche deciso una 
giornata di sciopero per giovedi 
23 e si e detto disponibile per 
mandare in onda una «trasmis-
sione-dibattito > sulla LIP. come 
richiesto dai sindacati dei la
voratori interessati. 

Lettere piene di amarezza e nostalgia a « Sovietskaia Rossia » 

Delusione di numerosi ebrei sovietici 
per il «modo di vita» degli israeliani 

MOSCA, 18 
Molti ebrei. che hanno la-

sciato ITJnJone Sovietica per 
recarsl in Israele — scrive la 
Tass —, comprendono subito 
l'errore irreparabile che han
no compiuto. Lo attestano le 
lettere che pubblica oggi il 
giornale Sovietskaia Rossia, 

d o sto letteralmente sof-
focando in questa atmosfera, 
dove ogni giorno Incontro per-
sonaggi lnsopportabill e al-
tezzosl privl di una autentlca 
cultures, scrive l'ex chlrurgo 
di Lenlngrado V. Goichman. 

Eoco alcune righe della lev 

I tera dell'ex studentessa di 
Mosca Lialia Sirota: «Plan 
go dal mattlno alia sera., la 
con voi ho lasciato tutto: i 
sogni, le aspirazioni, la volon
ta.. ho una sola speranza, che 
non regga semplicemente il 
mio cuore e tutto possa fini-
re presto ». 

Karl Abramovich oomunica 
al suoi conoscenti: e Tutti vi-
vono soltanto per se stessi. 
Che sistema! Tutto quello che 
ci hanno promesso e tutta 
una menzogna*. 

a Qui gli uominl non si In-
teressano del destlni dl altri 

uomini. Sempre alia ricerca 
del denaro tutti ^>no pronti a 
mordersi a vicendas, scrive 
in una lettera Lea Brom. 

Adesso anche alcuni giorna-
Ii occidental! che non posso-
no certamente essere accusati 
di simpatie verso il modo di 
vita socialist* — prosegue la 
Tass — sono costrettl a rl-
conoscere che gli ebrei giun-
t! in Israele dallURSS prova-
no il piu delle volte una 
amara delusione. «Per gli 
ebrei giunti dallTJnione So
vietica non resta spesso nul-
l'altro che lamentarsl o be-
etenunlaxe^. Tutto ]1 proces-

so dl 'ambientamento' nel 
paese provoca dolore e spes
so dlsperazlone» scrive il 
settimanale americano New 
York Times Magazine. 

H domenioale inglese Sun
day Times, illustrando il de-
stino degli immigranti dal
lURSS. rileva che «la delu
sione completa giunge subi
to^ molti dei nuovi venuti 
scoprono immediatamente che 
sulla loro nuova terra non vl 
sono ne fiuml di latte ne 
sponde dorate... sono trauma-
tlzzatt dai modi bruschi e 
materiall dei nativl di 
Israele ». 

WASHINGTON. 18. 
Mercoledi prossimo ripren-

dera il dibattito dinnanzi al
ia Commissione senatoriale per 
lo scandalo Watergate. Per 
l'occasione 1 legall del presi
dente Nixon presenteranno 
una memoria di diciassette 
pagine nelle quali sono elen-
cate le argomentazioni della 
difesa in risposta alle tesi del 
procuratore speciale Archibald 
Cox che aveva chiesto alia 
magistratura ordinaria di or-
dinare al presidente di con-
segnare al Grand Jury i na-
stri con le conversazioni svol-
tesi alia Casa Bianca sull'af-
fare Watergate. Secondo Cox 
spetta infatti al Tribunale de-
cidere se vi sono giustifica
zioni tali da impedire a Ni
xon di consegnare i nastri. 
Secondo il rappresentante del-
l'accusa il presidente. a co
me il piu umile dei cittadi-
ni». ha il dovere di conse
gnare al Gran Jury materia-
le di prova di una inchiesta 
penale. 

L'argomentazione dei legali 
di Nixon e invece la seguen-
te: sta al presidente stesso. e 
non al tribuanle o al Gran 
Jury, decidere «se accedere 
ad un qualsiasi minuscolo 
elemento di prova sia piu 
importante che preservare il 
segreto delle conversazioni 
presidenziali». 

Si apprende intanto che la 
Associazione dei presidenti 
dei comitati statali del par
tito democratico. il cui tele-
fono fu il solo ad essere in
tercettato « con successo » al 
Palazzo Watergate, ha - pro-
mosso una causa civile con
tro il Comitato per la riele
zione di Nixon e 18 persone 
coinvolte nello scandalo ed 
ha chiesto un risarcimento di 
dieci milioni e centomila do!-
Iari (oltre sei miliardi di lire). 

La denuncia specifica che 
il telefono deU'associazione, 
negli uffici del Comitato na-
zionale democratico al Water
gate. fu intercettato * senza 
alcun or dine del Tribunale o 
altra autorizzazione legisla-
tiva». L'associazione chiede 
cinque milioni e centomila 
dollari come indennizzo per 
violazione della intimita pri-
vata e altri. cinque milioni 
in base alia legge sul con
trollo della criminal itA che 
prevede 1'indennSzzo in caso 
di intercettazioni illegali. Tra 
le persone citate nella denun
cia figurano i sette condan-
nati per reffrazione del Wa
tergate oltre all'ex ministro 
delta giustizia John Mitchell. 
l'ex segretario al commercio 
Maurice Stans e gli ex con-
siglieri della Casa Bianca 
Haldeman e John Dean. 

Quanto a Nixon, egli e tor-
nato ieri in Florida, nella 
sua resklenza di Kay Bi-
scayne, accompagnato dalla 
moglie e dal suo «staffs 
presidenziale e cioe il gene
rale Alexander Halg, l'esten-
sore dei suoi discorsi Bucha
nan e il portavoce Ziegler. 

Nixon passera il week-end 
a stendere il discorso ch'egli 
pronuncera lunedi al raduno 
dei creduci delle guerre 
combattute aU'esteron. che si 
svolgera a New Orleans ed 
in quella occaskme, oltre a 
ritomare sul problem! indo-
cinesi, potrebbe anche risol-
levare la questione del Wa
tergate dato che il suo inter
vento televislvo di tre giorni 
fa e stato, tutto sommato. un 
grosso fiasco politico e tat-
tloo che ha lasciato intattl 
tutU 1 dubbl nutriti dall'opl-

nione americana sulla parte-
cipazione o meno del presi
dente alia famosa operazione 
di spionaggio telefonlco. 

In ogni caso, col suo di
scorso di tre giorni fa Nixon 
non ha certamente chiuso la 
partita col caso Watergate: 
dopo New Orleans infatti egli 
si rechera in vacanza fino al 
tre settembre a San Clemen-
te e durante il suo soggiorno 
californiano terra una confe
renza stampa, la prima dopo 
cinque mesi, nel corso della 
quale non potra certo evita-
re le domande sullo scandalo 
telefonico. 

Ma il Watergate non e la 
sola fonte delle preoccupa-
zioni nixoniane: altre due so
cieta hanno ammesso oggi di 
aver offerto fondi alia cam
pagna per la rielezione del 
presidente Nixon: la « Phillips 
Petroleum Company» ha di-
chiarato di aver dato cento
mila dollari e la <t Minnesota 
Mining and Manifacturing» 
(3M) trentamila dollari. In 
precedenza altre quattro so
cieta avevano fatto ammis-
sioni analoghe per un totale 
di trecentomila dollari. 

La legge proiblsce ai can-
didati di ricevere contributi 
alia campagna elettorale da 
societa. sindacati e banche e 
prevede multe e pene deten-
tive sicche il Comitato per 
la rielezione di Nixon ha do
vuto restituire le somme ver-
sate e dichiarare di averle 
accettate in quanto riteneva 
trattarsi di contributi per
sonal!. 

Del resto, e tempo gramo 
per tutti i dirigenti. vivi o 
morti, degli Stati Unit!: do
po Nixon e il suo vice Spiro 
Agnew, e oggi la volta del 
defunto presidente Johnson 
che, a quanto pare, approfit-
tando della sua carica s'era 
fatto ampliare il suo « ranch » 
personale col denaro pubbli-
co. Secondo quanto e stato 
rivelato infatti dalla General 
Services Administration, fun-
zionari federali stanno esami-
nando dossiers governativi per 
accertare quante centinaia di 
dollari vennero spesi effetti-
vamente per opere di miglio-
ria nel ranch e nelfufficio di 
Lyndon Johnson. 

Ferma protesta 
della FSM 

per I'arresto 
di Pastorino 

PRAGA. 18 
La Federazione sindacale 

mondiale ha espresso la sua 
ferma protesta contro le per-
secuzioni nei confront! del 
presidente della FSM e segre
tario del comitato esecutivo 
della Convenzione nazionale 
dei lavoratori dell'Uruguay, 
Enrique Pastorino, e degli al
tri leaders sindacali uru-
guayani da parte del regime 
dittatoriale di Bordaberry. 

Nella dichiarazione pubbli-
cata a Praga la FSM mette 
in rilievo che, emettendo 11 
decreto di arresto nei con
front! di E. Pastormo e degli 
altri leaders della conve\?io-
ne nazionale dei lavoratori, il 
governo uruguayano tenta di 
impedire ad E. Pastorino di 
svolgere le sue funzioni di 
presidente della FMS. Cib rap
presenta un attentate ai di
ritti ed ai doveri della FSM, 
che unisce 150 milioni di la
voratori del mondo intero. 

ESTRAZIONE DEL LOTTO 
del 18 agosto 1973 

BARI 
CAGLIARI 
FIRENZE 
GENOVA 
Ml LA NO 
NAPOLI 
PALERMO 
ROMA 
TORINO 
VENEZIA 
NAPOLI (2° estratfo) 
ROMA (2" estratfo) 

42 20 26 85 54 | x 
15 82 27 61 W i 1 
76 87 12 41 51 | 2 
49 72 60 37 23 | X 
6 13 29 66 69 j 1 

39 384 2980 ! x 
55 53 18 37 24 | x 
66 67 30 50 85 j 2 
54 73 8 24 41 J X 
65 6 9 12 11 ! t 

I 1 
1 

Le quote: a i dodici dieci mi 
lioni 235 mila l i re; agti und id 
247.000 l i re ; a i dieci 22.100 l i re. 
I I monfe prenti * stato di 
102.352.092 l i re . 
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