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La Guinea Bissau 
si proclama 
indipendente 

A pag. 14 OR6ANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

CONDANNATA LA BRUTALE AGGRESSIONE FASCISTA ALLA DEMOCRAZIA E ALLA LIBERTA' 

II Parlamento italiano solidale 
col popolo cileno contro il golpe 

Nobile monifo anfifascisfa di Pertini - Appassionato intervento del compagno G.C. Pajetta: la lezione del Cile ci richiama all'esigenza della piu larga unita fra le forze 
politiche democratiche - Fermo discorso del compagno socialista Mariotti - L'intervenfo di Ferri (PSDI) • Piccoli, pur cercando di affenuare le responsabilita della DC 
cilena, dichiara che nienfe puo giusfificare il sanguinoso colpo di stato - Comunisti, socialist!', socialdemocralici conlro il riconoscimenfo diplomatico della giunfa - II go-
verno ribadisce la condanna del golpe e I'appello contro le stragi ma non si pronuncia sul riconoscimento - La condanna del Senato nelle parole del presidente Spagnolli 

Nell'esposizione del ministro Donat Cattin a Montecitorio 

Clamorosa conferma 
degli errori e dei guasti 
della politica per il Sud 

II rappresenfante del governo pero non indica le misure per la soluzione dei pro-
blemi aperti, a partire dai piu immediati - Una dichiarazione del compagno La Torre 

Atmosfera tesa, leri mattlna 
aU'avvio e durante tutta la 
riunione congiunta delle com
mission! Bilancio e Industrta 
della Camera, convocate per 
ascoltare le comunicazioni del 
governo In merito alle inizia-
tive e ai programmi dl inve-
stlmentl nel Mezzoglorno. Co
rn's noto, la riunione era stata 
indetta ad iniziativaxlel grup
po parlamentare comunlsta, 11 
quale ha rltenuto che tutto il 
dibattito che si e svolto, nel 
corso dell'estate, fuori del Par
lamento dovesse trovare una 
prima conclusione politica at-
traverso un confronto ravvl-
cinato in sede di commissio-
ne parlamentare. I probleml 
sul tappeto sono infatti nu-
merosi: da quello dello stabi-
limento slderurgico a Giola 
Tauro a quello per Tattuazio-
ne del « pacchetti» CIPE per 
gli insediamenti industrial! in 
Calabria e in Sicilia, a quel!! 
relatlvi al progetti special!, 
alio stato di attuazione del 

programma prevlsto dalla 
nuova legge per il Mezzoglorno 
e al suo rifinanziamento e al
le modifiche di indirizzo nel-
la politica merfdionalistica. 

La riunione e stata aperta 
da! ministro del Bilancio, Glo-
litti. il quale ha pronunciato 
poche ed Imbarazzate parole. 

Molta attesa, ovviamente, 
era-la relazloner-del ministro 
per il Mezzoglorno, Donat Cat-
tin; attesa accresciuta dalle 
indiscrezioni sullo scontro ve-
rificatosi, in sede dl diiezio-
ne DC, poche ore prima, fra 
Donat Cattin e il ministro 
delle Finanze, Colombo, pre
sidente del Consiglio nel 1970-
1971, allorquando furono di-
spost! e approvatl i famosl 
« pacchetti» CIPE per la Ca
labria e la Sicilia, di cul il 
centra slderurgico di Giola 
Tauro e parte integrante. 

La esposlzione del ministro 
Donat Cattin. mentre rappre-
senta una forte denuncia de
gli errori del passato e delle 

loro conseguenze, non ha In-
dicato le soluzioni atte a 
porre un efflcace rimedio alia 
situazione. Anzi, Donat Cattin 
ha esplicitamente detto che la 
maggioranza non ha ancora 
definito nuove scelte e nuovl 
indirizzi. 

Nella sua relazione, 11 mi
nistro -ha quindl affrontato le 
question! piu scottanti. J»er 

3uanto rlguarda l'attuazlone 
egli impegnl relatlvi a Inve-

stimenti industrial! in Cala
bria e in Sicilia, il ministro 
ha rlcostruito la triste, quasi 
allucinante, vicenda di come 
furono assuntl quegli Impe-
gni e dl come non sono statl, 
nella maggior parte dei casi, 
mantenuti. I post! di lavoro 
previstl dal o pacchetti» CIPE 
del 1970-71, erano 25mila per 
la Sicilia e 16 mila circa per 
la Calabria, da realizzare per 

a. d. m. 
(Segue a pagina 4) 

LA CRISI Dl NAPOLI 

L'appassionata solidarieta di tutti I democratic! ttaliant c on II popolo cileno, I'omaggio commosso alia figura erolca 
del presidente Allende, I'ammonlmento a renders sempre piu ferma e vasta la vigilanza contro I pericoli di eversione 
reazionaria, sono leri riecheggiati nella solenne seduta della C amera del deputati attraverso le parole del presidente della 
assemblea, degli esponenti dei gruppi antifascisti. del ministr o degli Esteri. Si e trattato di un dibattito che, ai di la di 
singole differenti valutazioni sulla esperienza di Unita Popol are, ha segnato, con l'isolamento dei fascisti, una solenne 
condanna del golpe reazionario, una attestazione di impegn o democratico. In una atmosfera tesa e commossa, in apertura 

di seduta, ha preso la parola 
il presidente Pertini mentre 
tutti i parlamentari si alza-
vano in piedi. 

Egli ha ripercorso tutta la 
intensa, luminosa esistenza di 
Allende sempre fedele alia sua 
esplicita consegna: cCon la 
ragione, democraticamente, ma 
senza cedimenti». Tracciato 
un bilancio dei tre anni di 
governo di Unita Popol are 
Pertini ha aggiunto: < Errori 
sono stati commessi? Ma 
quando si devono spezzare in-
crostazioni create in lunghi an
ni dallo sfruttamento e dal-
l'egoismo di caste privilegia-
te e di societa straniere, non 
e opera facile e errori sono 
non solo possibili ma anche 
inevitabili. Ma un errore Al
lende non ha mai commesso: 
egli non ha mai tradito la de-
mocrazia e la classe lavoratri-
ce del suo paese ». Pertini ha 
affermato che contro l'opera 
di Allende. si volse «1'ostilita 
accanita delle societa statuni-
tensi e della borghesia agra-
ria che diffondendo il panico 
tra la popolazione organizza-
va una sistematica opera di 
sabotaggio >. 

Pertini ha quindi esaltato 
la figura'del poeta Pablo Ne-
ruda, ha ammonito a non il-
ludersi che la violenza reazio
naria risparmi chi non e so
cialista o comunista. Riferen-
dosi all'insegnamento che vie-
ne all'Italia dagli avvenimenti 
cileni egli ha affermato: 
t Quanto e accaduto e un mo-
nito per ogni coscienza uma-
na sui pericoli che possono 
derivare alia democrazia quan
do al civile contrasto e alle 
solidali intese. subentrano rot-
ture e viene meno la vigilanza 
sulle liberta democratiche. Si-
curo, dobbiamo vigilare sulla 
liberta che non e mai una con* 
quista definitiva. ma che deve 
essere difesa giorno per gior-
no e le forze antifasciste, al 
di sopra di ogni differenzia-
zione ideologica, devono resta-
re unite di fronte ad ogni pe-
ricolo fascista. Ci viene il mo-
nito di allargare le basi del 
consenso e delle alleanze so
cial!, l'alleanza - soprattutto 
tra operai, contadini e - ceti 
medi .̂ - • 

La tragedia del Cile — ha 
inlzjato il compagno Pajetta 
— ci colpisce profondamente, 
si abbatte anche su di noi: 
ha provocato nel nostra paese 
una emoztone che & stata 
sentita dalle grandi masse po
pol ari, come ben dimostrano 
il dolore. la ribellione indi-
gnata, la protesta inconteni-
bile di tutti gli italiani. dei 
lavoratori, dei giovani, dei de-
mocratici, degli antifascisti. 
E cid anzitutto percha e ri-
sultata colpita la speranza 
per un esperimento, il cui 
valore grande pareva dover 
essere emblematico, e che 
larghi strati popolari.uomini 
di ogni partito, avevano se-
guito con partecipazione ap-
passionata, con reale inte-
resse. 
' II Cile d & . stato vicino 
m questi anni, anche se la 
sua lontananza non e solo 
geografica. Un profondo senso 
intemazionalista ha legato e 
lega il nostro popolo ad un 
paese che ha vissuto il dram-
ma secolare del sottosviluppo 
• del dominio iroperialista, 
che ha tentato la propria li-
berazione e die oggi si tenta 
con la violenza di respmgere 
indietro. II Cile, ricordiamo, 
4 stato il paese del salmtro 
c del dominio inglese, il paese 
del rame e del dominio ame-
ricano, il paese dei proprie-
tari tenieri assenteisti, il pae
se di una incontrollata urba-
nizzazione per la quale una 
casa, il lavoro furono sogni 
irraggiungibili per centinaia 
di migliaia di persone. 
" Contro tutto questo si e 

costUnjta Unita Popolare ed 
ha operate il governo del 
presidente Allende. Ma il Cile 
e anche il paese di un mo-
vimento operaio sperimeota-
to, dall'elevata coscienza di 
classe, il quale e stato il ner-
bo di un grande movimento 
nazionale rinnovatore. Di que-

• . ro. 
(Segue in pemtltima) 

GCONFITTA nella prima fa-
^ se del colera — quando 
le squadre fasciste lanciava-
no la parola d'ordine di « fa
re come a Reggion — la de-
stra sta subendo a Napoli 
nuovl colpi; 1 disoccupati, le 
categorie dei cento mestieri 
legati al sottoconsumo, tro-
vano agli appuntamenti della 
lotta i loro fratelli operai 
delle fabbriche napoletane e 
constatano a sul campon che 
i fascisti H conducono all'iso-
lamento e alio sbaraglio, sco-
prono che la via maestra per 
conquistare un lavoro e quel-
la dell'unita e dell'orgamzza-
zione. Come gia in IugHo du
rante la « crisi del panes, si 
riconferma oggi la validita 
della funzione politica della 
classe operaia nella citta, co
me punto reale di aggregazio-
ne sociale e democratica. 

Ma la situazione resta dif
ficile e pericolosa. Ce una 
crisi economica durissima che 
il colera ha rilevato ed esa-
sperato, ma vi sono anche fe-
nomenl di scollamento in un 
tessuto sociale estremamente 
squilibrato, caratterizzato da 
privilegi e miserrimi livelli 
di vita. E vi e una crisi pro-
fonda del sistema di potere 
che ha governato la citta e 
la vasta area urbana che la 
circonda: un sistema di po
tere che, costruitosi attomo 
alia DC, ha ereditato e man-
tenuto in funzione gli indi
rizzi, 1 metodi, talvolta an
che gli uomini del vecchio 
blocco monarchico-fascista. II 
centrc-sinistra — ad onta di 
alcune noviti emerse anche 
nella DC — non ha cambiato 
lo stato delle cose, non e riu-
scito finora a determinare 
un sostanziale mutamento di 
teodenza. • 

I fatti confermano in pieno 
la giustezza della battaglia di 
rinnovamento strutturale. ci
vile, morale della citta, por-
tata avanti dai comunisti in 
tanti anni con un'opposizio-
ne rigorosa e coerente, aper
ta, all'intemo delle istituzio-
ni e tra le masse popolari. 

f La forza comunista 6 un pun-
" to di riferiraento sicuro per 
* tutti i democratic! di Napo-

| • Ji e dell'I»alia, che giusta-
"- mente sono preoccupati della 
-. crisi di Napoli. 

\XTA DETTO pert che il pro-
** v bkma di Napoli, soprat

tutto in questo momento, non 
- si ' risolve solo nell'ambito 
cittadino e regionale. Esso e 
piu che mai un nodo decisl-
vo della jtamocrazja: italia^L 

na; esso pud essere avviato a 
soluzione a condizione che 
— su scala nazionale — si 
ottenga rapidamente il chia-
ro segno di un processo nuo-
vo nella politica della distri-
buzione del reddito (partire 
dai piu poveri) e della mo-
bilitazione delle risorse per ri-
solvere i grandi problem! me
ridional! e nazionali del vive-
re civile e dell'occupazione. 

Dobbiamo dire francamen-
te, alia luce dell'esperienza 
drammatica di questo settem-
bre, che da parte del gover
no centrale un segno sicuro 
di questo tipo dl cambiamen-
to ancora non e venuto. Si 
oscilla tra dichiarazioni ap-
prezzabili ma imprecise, in 
un quadro di tentativi di mi
nimi zzazione, nell'attesa che 
apassi la nottata». E per 
chiamare le cose con il loro 
nome, diremo che lo schlera-
mento moderate e conserva-
tore, interno ed estemo al 
governo, che fa proprio il di
scorso di una parte del ce-
to dominante eettentrionale 
(<c del Mezzoglorno ci si po-
tra occupare dopo la ripre-
sa», il che significa il rallen-
tamento, la riduzione quantl-
tativa e qualitativa della spe-
sa pubblica al Sud), si ren-
de responsabile di una situa
zione che viene spinta ai li
mit! di rottura. 

Non e'e tempo da perdere. 
BLsogna cominciare nelle 
prossime ore a dare il socoor-
so ai disoccupati, agli ambu
lant!, ai commercianti ed 
esercenti piu colpiti, a solle-
vare dalle tasse le Imprese 
dissestate, a concedere credi-
ti agevolati alle inlziative e 
cos) via. Diamo atto volen-
tier! al ministro del Lavoro 
di aver risposto con pron-
tezza alle richieste del sin-
dacato per i disoccupati. Par* 
tendo di qui bisogna nei 
prossimi giornl definire un 
programma coordinate dl in-
terventi per mettere mano 
effettivamente alle opere pri
mordial! di civilta: fognatu-
re, ciclo delle acque, risana-
mento degli abitati, senrizi. 

Nessuna spesa pubblica pud 
essere oggi piu produttiva di 
questa, che puo awiare il 
processo 6tesso di superamert-
to degli squilibri fondamen-
tali (sviluppo dell'agricoltura, 
diffusione al Sud dell'appa-
rato industriale). Quest* scel
te non si possono eludere ne 
rinviare; sono obbligantl per 
le forze che compongono l'at-
tuale governo. Ci rivolgiamo 
a V-ltti 1 democratic! § agli 

>4tr 
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uomini politic! responsabili: 
l'altemarsi del rinvii, della 
lesina, del burocratismo acu-
tizza ed estende il malessere, 
apre spazi alia manovra del
la destra e all'eversione, sot-
topone a prove difficili la 
democrazia. Lo diciamo con 
il peso dl una forza responsa
bile, ma anche e soprattutto 
con la decision* di chi sa che 
per rimuovere barriere e per 
conquistare traguardi dl civil
ta e dl progresso occorre la 
lotta di massa, occorre l'esten-
slone sociale e politica del 
movimento, la qualificazione 
e l'incisivita dei suo! atti. 

f-ADE proprio in questi gior-V y ni il trentennale della in-
surrezione popolare delle 
cQuattro giornate». L'appun-
tamento antifascista naziona
le dl Napoli e stato rinvia-
to, non certo cancellato. L'im-
pegno attuale nell'azione e 
nella lotta esige una rifles-
sione di piu ampio resplro. 
L'emarginazione di Napoli. la 
degradazione del Mezzoglorno 
— in questa fase della storia 
dltalia — datano dal momen
to in cu! si compl la rottura 
dell'unita antifascista del do-
poguerra. Ci6 ha reso piu 
difficile e travagliato il pro
cesso unitario Nord-Sud. La 
societa italiana e stata orien-
tata verso un tipo di svilup
po tecnico ed economico a 
cul sono connaturate le lace-
rant! contraddizion! che • In-
tralciano oggi 11 cammino di 
progresso e di democrazia del 
Paese. 

Raccogliere le speranze dl 
Napoli, impegnars! a fondo 
nella crisi del Mezzoglorno si
gnifica, per le forze della cul
ture italiana, per 1 democra-
tici. per gli antifascisti di 
ogni parte politica e dl ogni 
generazione, non solo rispon-
dere positivamente a una 
drammatica urgenza, ma an
che andare alle radicl di 
?iuelle contraddizioni, per af-
rontarle e risolverle. 

Abdon Alinovi 

Napoli: accolta 
la richiesta 

di 12.000 
posti di lavoro 

A pag. 2 

CGIL-CISL-UIL 
contro la 

messa a l bando 
del sindacato 

in Cile 
La Federazione CGIL-CISL-

UIL ha elevato «la sua piu 
indignata protesta contro le 
gravi misure liberticide dei 
golpisti cileni > che hanno 
messo fuori della legalita la 
centrale sindacale unica del 
Cile. 

Nel condannare energica-
mente l'odioso attentato alle 
liberta democratiche e sin-
dacali. la Federazione CGIL-
CISL-UIL invita i lavoratori 
italiani a « rafforzare l'azio-
ne di solidarieta verso i la
voratori cileni, e a sostenere 
l'eroica lotta contro la fe-
roce repressione per impe-
dire che si consolidi il ten-
tativo di imporre al paese 
una dittatura militare e 
fascista *. 
ALTRE NOTIZIE A PAG. 13 

Drammatiche conseguenze dei nubifragi 

Non hanno retto 
gli argini del 

Panaro: allagate 
vastissime zone 

nel Modenese 
Cinquemila ettari coperti da un metro d'acqua - Inondati an
che due quartieri di Modena - Gravissimi danni a case e col-
ture - Nella Capitale quattro morti per una tromba d'aria 

Danni gravissimi nel Modenese per lo strarlpamento del Panaro: cinquemila ettari, case, fabbriche, due quartieri di Modena allagali. 
Ancora una volta non st pud parlare di calamlta naturale: poche ore d! ploggla hanno fatto saltare gli argini. II problems e la 
annosa mancarua da parte del governo centrale di una seria politica nazionale per la difesa del suolo. NELLA FOTO: Un traito 
dove II Panaro ha rotto gli argini. ALLE' PAGINE 5 E 11 

II governo di fronte a una improrogabile esigenza di giustizia sociale 
-rP~ 

Iniziata la discussione sulle pensioni 
I sindacati ribadiscono le richieste 

Lama, Storti e Yanni sottolineano I'esigenza di migliorare subito i redditi 
piu bassi - Intervento di Rumor • Annunciata una nuova riunione • Comu-
nicato dei sindacati - Preoccupanti dichiarazioni dei ministri finanziari 

E morta 
Anna Magnani 

Vivissimo oordoglio ba destato la morte di Anna Magnani. 
Stroncata da un male inguaribile la famosa • attrice e 
morta ieri sera a Roma, alle 18.25. La Magnani era stata 
ricoverata, alcune aetUmane or sono, in clinica e sotto-
posta ad un delicato tatervento chirurgico al pancreas. 
Ma tutto e stato inutile. Ieri mattina le condizioni di 
Nannarella sono dtventate gravissiroe e poco dopo le 10 
ha perduto conoscenza. L'hanno vegliata fino aH'ultimo 
momento, il figlio Luca, le sue due segretarie e Roberto 
Rossellini. I funerali si svolgeranno domani alle 11 nella 
chiesa di Santa Maria Sopra Minerva A PAGINA 3 

L'incontro fra il governo e 
la Federazione CGIL * CISL 
- UHJ sulle pensioni, sugli as-
segni familiari e sull'indenni-
ta, di disoccupazione ha avu-
to inlzio ieri sera, dopo le 
18. Erano presenti Ton. Ru
mor e i ministri Giolitti, La 
Malfa, Colombo e Bertoldi 
per il governo; Lama, Storti, 
Vanni, Boni, Verzelli, Forni, 
Macario, Marcone, Ciancagli-
ni, Ravenna, Ravecca, Russo, 
Rufino e Bertoletti per i sin
dacati. 

All'inizio della riunione — 
che si e conclusa poco do
po le 23 — il presiden
te del Consiglio, Rumor, ha 
svolto un discorso generate, 
parlahdo delle richieste con
federal! e di un'altra serie di 
problemi. n compagno Lama 
11 segretario generale della 
CISL, Storti e quello del-
1TJIL. Vanni. hanno imme-
diatamente replicato sottoli-
neando resigenza che l'incon
tro fosse dedicato alle questio-
ni poste dai sindacati in or-
dine ai miglioramenti delle 
pensioni e degli assegni e 
delllndennita, di disoccupazio
ne, rawisando anzitutto resi
genza che • siano migllorati, 
in questo momento, i reddi
ti piu bassi. 

In un comunicato congiunto, 
emesso al termine della riu
nione, i sindacati hanno illu-
strato quelli che sono stati 
i temi delllncontro. Confer-
mata la richiesta dell'aumen-
to dei minimi di pensione. il 
loro agganciamento alia dina-
mica delle retribuzioni, la ri
chiesta di aumento a ottomila 
lire mensili per gli assegni fa
miliari e l'aumento da 400 a 
roille lire giomaliere del sus-
sidk) di disoccupazione che do-
vrebbe essere esteso agli sta-
gionali. i sindacati — dice il 
comunicato — hanno aimpe-
gnato il governo a urgenti in-
tervenU per Napoli, la Puglia 
e la Calabria e hanno chiesto 
di eaaminare le questtoni re
lative alia soadenza del bloc
co o>l prezzi*. I sindacati 
hanno aottolineato come le 
fonti di finanziamento pos
sono essere ritrovate cutiliz-
zando resklui di gesUoni at-
tlve della previdenza sociale e 
combattendo le evasioni anche 
anche con la riscossione uni-
ficata dei contributi », e han
no inoltre chiesto <un indi-
spensabile finanziamento a 
carico dello stato v. 

Un nuovo incontro con il go
verno e in programma per la 
second* settimana di ottobre. 
Dal canto loro I rappresentan-

sir. se. 
(Segue a pagina 4) 

Non ancora convocato 
l'incontro per la 

vertenza dei ferrovieri 
I segretari general! del sindacati ftrrovleri CGIL, CISL e UIL 

Degli Esposff, Jannone e Rispoli, hanno rilaiciato la seguente 
dichiarazione: c Fino a questo momento non abblamo alcuna noli-
zia, ne ufficiale ne ufflciosa, circa fattaso incontro con II govemo. 
Per quanto ci riguarda, dtntesa con CGIL, CISL e UIL abblamo 
gia * in programma per venerdi pomeriggio la riunione della 
segreteria della Federazione SFL SAUFI, SIUF per valutare la 
situazione e adottare la decision! nocetsarie. Speriamo ancora 
che di qui a venerdi la confropaiie si convlnca della necessifa 
dl e vita re un inasprtmenfo della vertenza; eld sara possibile per-
fezionando ripotesi d'accordo gia abbozzata a livedo " tecnico" 
per i primi tre capltoli della piatfaforma rivendicativa (investl-
menti, salute e liberta) e se II govemo rinuncera alia pretesa 

. di escludera I 4 J M incaricati dai miglioramenti economic] e di 
riversare sui lavoratori delle FF.SS. gli oneri riflessi delle 40.000 
lire di aumento che per legge fanno carico alio Stato. Fatto, 
quesfultimo, che creerebbe un Inconcepiblle precedente nella 
contrattualistica italiana che nessuna cafegoria ha II d ir i t todi 

' avallare ». 

OGGI 

a r«ON PROFONDO ram-
• ^ marico abblamo ap-
preso la partecipazione 
ufficiale del ministro del 
Lavoro ali'odierna assem
blea aperta all'intemo del
lo stabilimento. Ci richia-
miamo a quanto afferma
to mercoledl scorso a Ro
ma dal ministro del Lavoro 
il quale aveva dichiarato 
che la sua opera doveva 
svolgersi entro l'area ben 
definita dalla Costituztone 
e dalle leggi». 

Questo passo si pud leg-
gere nella dichiarazione 
deWUnione industriaU di 
Torino, diramata a com-
mento del fatto che U mi-
nistro del Lavoro, on. Ber
toldi, insieme con parla
mentari, dirigenti di par
tito e sindacalisti comuni
sti, socialisti e democri-
stiani, e intervenuto all'as-
semblea dei lavoratori del
la Michelin di Torino-Do
ra, i quali chiedono con i 
loro compagni degli altri 
stabilimenti piemontesi 
deWazienda una soddisfa-
cente composizione delta 
vertenza che li vede in lot
ta da quasi un anno. Come 
avete sentito, gli industria-
li avrebbero voluto che il 
ministro del Lavoro se ne 
stesse buono buono a Ro
ma, e in questo sono as-
solutamente coerenti. Vi ri-
corderete db che e succes-
so ogni anno in occasione 
delle assemblee generali 
della Confindustria: ocean-
to at- maggiori dirigenti 
deUa associazione dei pa
droni Hanno sempre fatto 

con gli operai 
beUa mostra di si ministri 
e sottosegretari in frotta. 
Le facce reverenti dei Co
lombo, dei Ferrari-Aggra-
di, dei Valsecchi, dei Pic
coli e compagni di servi-
zio, ci sono ancora davan-
ti agli occhi, con quel loro 
sguardi fedeli. Se ne sono 
mai lamentati gli indu
striaU? E' mai insorto. per 
esempio, a Tempo contro 
queste presenze, come e 
insorto ieri contro la pre-
senza del ministro Ber
toldi tra gli operai della 
Michelin? 

Quando i ministri vanno 
tra lor signori, tutto va 
bene; ma quando un mini
stro va tra i lavoratori, gli 
industriaU trovano che egli 
esce dall'area ben definita 
dalla Costituzione e dalle 
leggi: quale e e dove si 
trova quesVarea, nella qua
le, secondo gU industriaU 
di Torino, si dovrebbero 
vedere soltanto governantt 
inchlnati davanti ai padro
ni, ma non ministri in 
piedi tra gU operai? A qua
le Costituzione si allude? 
Not ne conosciamo una so
la: quella secondo la quale 
la nostra Repubbltca d fon-
data sul lavoro. Se cosl e, 
i ministri debbono andare 
tra i lavoratori e stare in 
mezzo a loro e sentire le 
loro ragioni, perchi se ci 
si deve bascre sul lavoro, 
come dice la Costituzione, 
coioro che lavorano di piu, 
in Italia, sono gli operai, 
e poi vengono gli indu
striaU, quegli assenteisti. 

Ferftbraccio 
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Region!, Comuni e Province per la 

riforma della finanza locale 

II centralismo 
non e efficienza 

T >INFEZIONE colerlca ha 
XJ posto drammaticamente 
sotto gll occhi di tuttl una 
verita che da lunghl annl noi 
denunclamo, e cioe la coin-
cldenza fra le scelte genera* 
11 di una politlca economica 
volta ad incentivare le tradi-
zionall llnee dello squilibra-
to sviluppo monopolistico e 
la paurosa carenza del ser-
vizi civill piu elementarl, de-
rivante, specie nelle zone piu 
povere, dalla paralisl finan-
zlaria degli enti locali, pre-
postl istituzionalmente a que* 
sti servizi. Al tempo stesso. 
e apparso tutto il danno del 
blocco posto al coe rente com-
pimento della riforma regio-
nale, con la conseguente con-
fusiono di competenze e dl 
responsabilita. 

VI e stato chi ha cercato 
dl utilizzare queste deficien-
ze per mettere ancora una 
volta sotto accusa non il cen
tralismo statale, effettivo re-
sponsabile delle disfunzioni 
della pubblica amminlstrazio-
ne, bensl gli enti locali rap-
presentativi delle popolazioni. 
Tentative ben comprensibile, 
se proveniente da destra o 
dal centn tradizionall del pri-
vilegio burocratico, ma folle 
e suicida se proveniente da 
settori democratici, che non 
si avvedono di coinvolgere in 
tal modo non solo le respon
sabilita, che pure ci sono e 
devono essere colpite, di uo-
mini e gruppl politic! locali, 
bensl l'intero funzionamento 
della democrazia. 

A tutti costoro, i rappre-
sentanti dl Region!, Province 
e Comuni, riunitisi a conve-
gno nel giorni scorsi a Via-
reggio per iniziativa dell'ANCI 
hanno lanciato un severo am-
monlmento quando hanno ri-
cordato, nella mozione con-
clusiva, che l'avvio dl un nuo-
vo corso della finanza pub
blica e il raggiungimento de
gli oblettivi prioritari impo-
sti dalla situazione del paese 
— Mezzogiorno, agricoltura, 
scuola, sanita e altri fonda-
mentali consuml sociall — ri-
chledono «la messa in moto 
di meccanismi di intervento 
piu tempestlvi ed efficaci, attl 
a disboscare la selva degli 
enti e degli organlsml buro-
cratici, centrali e periferici, 
eliminando doppioni di uffi-
ci e servizi e riconducendo 
tutta l'utilizzazione delle ri-
sorse attorno alle assemblee 
elettive sorrette dalla attl-
va partecipazione delle popo
lazioni ». 

E' ormal dimostrato, da un 
lato, il fallimento di una se-
rie di leggi di intervento so-
ciale (case popolari, edilizla 
scolastica, ecc.) dovuto ai 
meccanismi burocraticl e cen-
tralizzati adottati che han
no impedito e ritardato la 
spesa delle stesse somme 
stanziate. D'altra parte, 11 si-
stema della centralizzazione 
delle risorse e del progressi
ve indebitamento imposto agli 
Enti locali, ha determinato 
fenomeni mostruosi di allar-
gamerito del costi. Solo i ri-
tardi nel rlpiano del disavan-
zl del bilanci e nell'eroga-
zione di somme dovute al 
Comuni dallo Stato, ritardi 
che non si sa se attribuire 
solo a cattiva volonta o non 
anche a vera e propria Insl-
pienza del governanti, costa-
no in piu agli enti locali, 
costrettl a ricorrere ad anti-
cipazionl dl cassa ad alto 
tasso di interesse, centinala 
dl miliardl (51 miliardi nel 
1973, per il solo Comune dl 

Roma). Un ottimo affare per 
le banche, ma un disastro 
per la finanza pubblica! 

C'erano, a Viareggio, cen
tinala di amminlstratorl re-
gionali, - provlnciall e comu-
nail dl ognl parte d'ltalla e 
dl tutte le correnti politlche 
democratiche. Cera anche, 
ma con un impegno del tut-
to inadeguato. il governo, 
rappresentato da due sottose-
gretari, che hanno offerto so
lo parole, non piu accettabl-
11 nemmeno come consolazlo-
ne, perche troppo in contra-
sto col fatti (e fatti sono, 
ad esempio, gli annunciati de-
creti sulle centrali elettrlche, 
che dimostrano come anco
ra oggi non si voglla com-
prendere che l'equazlone ((ef
ficienza uguale centralismo » 
e falsa e catastrofica e che 
solo un rapporto democrat!-
co con le popolazioni e con 
le loro assemblee elettive pud 
consent! re di far funzionare 
in modo efficiente, peroh& de-
mocratlco, la macchlna dello 
Stato). Non c'erano, invece, 
a Viareggio, alcunl sindaci di 
grandi citta e rappresentan-
ti di Regioni come la Sar-
degna, trattenuti dalle crisi 
che minano le loro maggio-
ranze, crisi che per le loro 
motivazionl oscure, per lo 
stato dl marasma delle forze 
politiche che rivelano, per la 
paralisl che inducono nel fun
zionamento delle istituzionl 
democratiche, contribulscono, 
proprio in questo decisivo 
momento, ad indebollre e dl-
vldere 11 movlmento autono-
mista e democratico e ad ac-
crescere quella crisi dello Sta
to che e aperta, e vero, a 
sbocchl democratici e auto
nomist!, ma che offre anche 
spazlo alia minaccia autori-
taria all'eversione reazlonaria. 

II convegno dl Viareggio ha 
segnato forse il punto plu 
alto di un'elaborazione che 
ha progresslvamente sposta-
to la rivendicazlone autono-
mista dal terreno mera-
mente giuridico e di pura dl-
fesa localistica rispetto alio 
Stato, a quello del cambia-
mento di tutto lo Stato, e 
non solo per soddisfare esl-
genze politiche e costituzio-
nali, ma per assicurare lo svi
luppo economico e sociale del 
paese, 11 superamento della 
crisi che lo travaglia. Su que-
sta linea, esso ha dato a tutte 
le forze democratiche e au-
tonomistiche un primo ap-
puntamento: il bilancio dello 
Stato per il 1974. Ribadendo 
le richieste piu volte presen-
tate da Regioni, Province e 
Comuni per una sostanzlale 
modificazione del bilancio, il 
convegno le ha accompagna-
te con la denuncia del perl-
colo, intravisto da parti di
verse (si veda ad esempio, 
rarticolo del prof. Augusto 
Graziani sul Mondo) che la 
riduzione della presenza pub
blica negli investimenti socia-
U sia il vero effetto delle 
moite parole profuse dai re-
sponsabill governatlvl per il 
contemmento indiscriminate 
della spesa corrente e, in par-
ticolare, il vero scopo della 
frettolosa e superficiale ac
cusa di «spesa facile» nuo-
vamente rivolta agli enti ter
ritorial!, 1 cui investimenti 
per la loro stessa natura 
(scuole, presidi igienici e sa-
nltari, altri servizi civili) ri-
guardano proprio i bisogni 
prioritari del consumo so
ciale. 

Enzo Modica 

I/INCONTRO FRA I SINDACATI E IL MINISTRO BERTOLDI 

NAPOU: ACCOLTA LA RICMESTA 
Dl 12 MILA POSH Dl LAVORO 

Impegno per I'apertura di 800 cantieri di lavoro della durata di 6 mesi - Fra le rivendicazioni immediate anche un'integrazione 
salariale per i lavoratori danneggiati e un piano per la formazione professionals - Oggi comincia la serrata dei pubblici esercizi 

« C'e chi gioca all'inflazione » 

La Malf a parla 
di nuove manovre 
degli speculatori 

V 

Secondo il minislro del Tesoro, per il governo risulte-
ranno decisivi i prossimi venli giorni • Scandalosa difesa 
di Andreolti dell'operato della DC cilena • Domani alia 

Camera dei deputati diballito suH'agricollura 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI. 26. 

Della cris' apertasl al co
mune dl Napoli si discutera 
domani nelle direzloni della 
DC e del PSI, mentre oggi 
si 6 svolta una riunione dei 
socialdemocratici cul ha par-
tecipato il segretario Orlandi. 

Le forze piii mature e re-
sponsabili, sia politiche che 
sindacali, stanno intanto svl-
luppando una vasta azione 
tendente a ottenere misure 
adeguate alia gravita della si
tuazione napoletana, e anche 
in qualche modo a colmare 1 
vuotl dei pubblici poteri, dei 
quali sta in tutti ! modi ten-
tando di profittare, a fin! 
eversivi, la destra fasclsta. 

Va visto in tal senso Tin-
contro che si • e "svolto ieri 
fra le segreterie regionali e 
provinciali della CGIL, CISL 
e UIL e il ministro del lavo
ro Bertoldi, al quale hanno 
parteclpato anche i segretari 
confederal! dei tre sindacati 
Boni, Berteletti e Taccone e 
l'assessore regionale Armato. 

I sindacati hanno avanzato 
una serie di richieste urgentl, 
come la lmmediata istituzlo-

A Roma 
domani la 

manifestaziohe 
dei sindacati 

per I'universifa 
La Federazione CGIL-CISL-

UIL, ! sindacati confederal! 
del personale docente e non 
docente dell'Universita e 11 
Comitato nazionale unlversl-
tario si sono incontratl ierl 
con 11 ministro della Pubbli
ca istruzione onorevole Mal-
fatti. Erano present! per la 
federazione l segretari Ma-
cario, Scheda. e Rossi; i se
gretari dei sindacati confede
ral! e il professor Spin! pre-
sidente del CNU. I rappre-
sentanti sindacali hanno preso 
atto delle informazionl for-
nite dal ministro circa il con-
tenuto dei prowedimenti ur-
genti per 1'Unlversltk ed han
no rinnovato la richlesta per 
una trattativa sulle question! 
sindacali e per un confronto 
sui tern! di rinnovamento del-
iTJniverslta. 

La Federazione, 1 sindacati 
confederali ed il CNU hanno 
sottolineato come non sia 
concepibile che il governo 
contrawenga a quello che era 
un preciso impegno anche da 
parte del governo precedente, 
ed hanno dimostrato come 
una trattativa sui problem! 
sindacali sia j)ossibile ed ur-
gente. Di fronte 'alia pres-
sante richlesta del sindacati. 
il ministro si e riservato di 
dare una risposta definitiva, 
che la Federazione, i sinda
cati, 11 CNU valuteranno In 
occasione della manifestazio-
ne nazionale indetta a Roma 
per venerdl 28 settembre du
rante la quale verranno pre-
se le conseguenti decision!. 

PER LA LIBERTA' Dl INFORMAZIONE 

SCIOPERO AL MESSAGGERO 
E A L U CATENA MONTI 

Ampto dibattito al Consiglio della Federazione della Stampa! 

11 Messaggero d! Roma ed 
i quotidiani della catena del-
l'editore di estrema destra 
Monti (proprietario della Na-
zione di Firenze, del Resto del 
Carlino di Bologna, del Tele-
grafo di Livorno, del Giorna-
le d'ltalia di Roma, di Stadio, 
ecc.) oggi non usclranno: la 
battaglia dei glomalisti — so-
stenutl dai sindacati del poli-
grafici e dalle Confederazio-
ni — per la liberty d'informa-
zione continua. La lotta non 
e corporativa, settoriale: in-
veste, anzi, direttamente uo 
«nodo» essenzlale per lo svi
luppo democratico della so-
cieta Italiana. £T una lotta 
contro la concentrazione mo-
nopolistica e la «ristruttura-
zione» delle testate e per 
mantenere aperta la possi
bility di unlnformazione o-
biettlva 

II Consiglio nazionale della 
stampa e intanto riunito da 
martedl, in sedata straordina-
ria, per esaminare la situa
zione esistente nel diversi 
settori deirinformazione, la 
cui liberta e messa oggi piu 
che mai in crisi dal proces-
so di concentrazione in atto 
delle testate giomalistiche. 

Nella relazione introduttlva 
ol dibattito, 11 segretario del
la FNSI. Luciano Ceschia, ha, 
fra raltro, rllevato che negli 
uitimi mesi si e riscontrata 
a una larga intesa sulle pro-
poste della Federazione, che 
ormal cosUtuIscooo la piatta-
forma di base di una riforma 
democratica per le grandi 
Confederazionl sindacali e per 
i partlti che si rlconoscono 
nella Costituzione». 

In particolare, Ceschia ha 
posto in rilievo «1'importanza 
del success! ottenuti dall'a-
zlone slndacale del glomali
sti: 1) gll Impegni progmm-
maticl assunU dal governo 
Rumor per la riforma delPin-
formazicne; 2) l'avvio In Par-
lamento dl un'tndagine cono-

sciliva, dalla quale dovranno 
emergere indicazioni concre
te per l'intervento del gover
no in un organico quadro ri
forma tore ». 

NelTampia discussione se-
guita alia relazione di Ceschia 
e intervenuto Alessandro 
Curzi, della Giunta della 
FNSI. Egli ha sottolineato a la 
straordinaria importanza del
la tenace azione sindacale svi-
luppata in questi uitimi me
si da alcune redazioni per op-
porsi a gravi e brutali mano
vre di potent! gruppi econo-
mlci contro la liberta di 
stampa» ed ha osservato che 
l'azione sindacale dei oorpl re-
dazionali «e stata Tunica ar-
ma che i giornallsti hanno 
potuto usore per resistere e 
par richiomare l'aitenzione 
del Parlamento, delle forze 
politiche e dell'intera opinio-
ne pubblic-i su question! — 
come quella della liberta di 
informazione — quaiificanti 
per lo sviluppo della demo
crazia italiana*. 

A conclusione dei lavori e 
stato approvato un online del 
giomo (32 voti favorevoll, 20 
contrari, due asteoutl) nel 
quale si respinge rordlne del 
giomo degli editori sul proble. 
mx dei contratti integrativi, 
si ribadisce l'impegno della 
giunta esecutlva e delle asso-
ciazloni regionali di sostene-
re e coordinare nella linea sin
dacale della Federazione na
zionale della stampa l'azione 
dei comitati di redazione e 
delle assemblee redazlonali e 
si invita la giunta esecutiva a 
convocare al piu presto la 
conferenza nazionale del co
mitati di redazione, allargata 
al consiglieri nazkmali pubbll-
clsti. 

Nel documento si prende 
a r ^ e atto che «sulla splnta 
d' 1 movlmento di opinione 
provacato dall'azione federale 
si sono realizzatl in questi me

si ampi e slgnificativi consen-
si sulla proposta per una ri
forma democratica deirinfor
mazione ». 

Nel corso dei lavori II Con
siglio nazionale ha votato an
che alcuni ordini del giomo. 
n primo e di ferma solida-
rieta ai corpl redazionali del 
Corriere della Sera, del Mes
saggero, del Secolo XIX e del
la Nuova Sardegna e di pre-
occupazione per la sit^iazlone 
della proprieta del Tempo di 
Roma. H Consiglio nazionale 
delle federazioni della stampa 
ha poi votato all'unanimita 
un altro online del giomo nel 
quale e detto: «H Consiglio 
della Federazione della stam
pa ha appreso con dokxre, con 
vivissima preoccupazione e 
profondo sdegno le notizie dal 
Cile sulla persecuzione in at
to contro 11 movlmento demo
cratico di quel paese che ha 
tnvestito tragicamente anche 
il settore giomalistico. II Con
siglio nazionale con commo-
zione partecipa al oordoglio 
per l'assassinlo del collega 
Olivores che intervenne al 
congresso di Bolzano recando 
11 saluto dell'organizzazlone 
intemazionale dei glomalisti. 
Gli awenimenti del Cile de
vono far riflettere tutti 1 de
mocratici e in particolare 1 
glomalisti Italian! impegnati 
nella lotta in difesa della li
berta di stampa ». 

In un altro online del glor-
no si afferma: «D Consiglio 
nazionale della stampa sotto-
llnea il fermo dissenso dei 
glomalisti Italian! sulle pesan-
U limitazioni al dibittito delle 
idee, fermento indispensabile 
dl ogni societa civile, in atto 
nellTJnlone Sovietica e in al
tri paesi. Sono obiettlvamente 
awenimenti da condannare 
perche ostacolano il proceseo 
di dlstensione tra I popoll e il 
critico confronto anche fra 
gli operator! delTinforma-
zione ». 

ne dl 800 cantieri dl lavoro 
della durata di 6 mesi per 12 
mlla - postl dl lavoro, la 
predisposizione di un piano 
straordlnario per la formazio
ne professlonale, un'integra
zione salariale pari all'80 per 
cento della retribuzione per 
gli operai e impiegatl sospe-
si o lavoranti a rltmo ridotto 
a causa del colera. 

I sindacati hanno soiled-
tato anche la concessione di 
una indennlta « una tan turn » 
ai lavoratori autonoml la cui 
attivita abbla* avuto una ri
duzione parziale o totale a 
causa del colera e la conces
sione di un'lndennita specia-
le di lire mllle per 180 giorni 
di disoccupazione ai lavora
tori dipendenti da aziende che 
abbiano interrotto o cessato 
anticipatamente l'attivita, an
che se si tratti di lavoratori 
stagionali. 

I sindacati 'hanno anche 
chiesto che il governo inter-
venga per l'attuazlone dl ul-
teriorl Inlzlatlve che possano 
saldare l prowedimenti dl ca-
rattere immedlato con quell! 
a breve e medio termlne, che 
abbiano come fine la crea-
zlone di nuovi post! dl lavoro 
In misura sufflciente per ri-
solvere finalmente il proble-
m& della disoccupazione. 

Per quel che riguarda le ri
chieste Immediate, 11 ministro 
ha fornito ample asslcurazlo-
n! sulla volonta del ministero 
di procedere nella direzidne 
indicata dalle organizzazloni 
dei lavoratori. Per quel che 
riguarda invece il problema 
della disoccupazione nel Mez
zogiorno, e in particolare a 
Napoli. esso. ha detto Ber
toldi, e dl tale rllevanza da 
investlre l'intero governo. 
Governo che finora, aggiun-
giamd. non ha mosso un dito 
per far fronte alia gravissi-
ma situazione dl NaDoli. 

II gruppo regionale del 
PCI ha presentato un'ampia 
mozione che sara discussa nel
la prossima riunione del con
siglio che si terra martedl. 
Nel documento sono formula
te una serie di proposte per 
far uscire Napol! e la regione 
dalla grave crisi attuale. 

Un esempio ulteriore dl 
quanto siano gravi le conse* 
guenze del colera sulla gia 
fragile struttura economica 
della citta e dato dal fatto 
che avra lnizio domani 1'an-
nunzlata serrata, a tempo in-
determinato, dei pubblici 
esercizi, e cioe ristoranti, bar, 
pasticcerie. II grave provve-
dimento, adottato dalle asso-
ciazionl di categoria nonostan-
te l'opposizione e le perples-
sita di molti esercentl, e giu-
stificato dal fatto che dall'ini-
zio dell'epidemia i pubblici 
esercizi hanno visto calare 
enormemente la loro clien
tele In particolare per quel 
che riguarda i ristoranti la 
flessione sarebbe addirittura 
del novanta per cento. Gli 
esercenti hanno detto senza 
mezzl termini che se non sa-
ranno adottati opportuni 
prowedimenti gran parte del 
personale di pendente — circa 
cinquemila persone — sara 
licenziata. 

II PCI e la Confesercentl 
hanno chiesto l'adozione di 
una serie dl prowedimenti, 
soprattutto a favore delle 
piccole imprese del settore 
(praticamente ignorate nel 
primi prowedimenti della 
Regione) tendenti ad allevia-
re II gravissimo disagio della 
categoria e a scongiurare il 
pericolo di massicci licenzia-
menti. 

Occorrono una ventina dl 
miliardi per completare ope-
re fognarle tali da impedire 
che 1 liquami neri finlscano 
nel mare di Napoli e del lito-
rale campano. 

Che occorra un intervento 
statale per le fognature ce lo 
ha confermato — ma e Ten-
nesima volta — l'assessore 
socialista ai lavori pubblici 
nel corso di una conferenza 
stampa tenuta questa matti-
na. Conti alia mano, ecco che 
cosa bisogna fare subito, e, 
particolare Interessante, si po-
trebbe gia fare subito. I pro-
gettl sono gia pronti e rlguar-
dano: 11 dlsinquinamento del 
porto (costo: 2 miliardi); la 
collettrlce bassa di Posillipo 
(costo 8 miliardi), 1'implanto 
di depurazlone delle acque 
nere che attualmente finisco-
no nel mare di Curoa al ritrno 
di 34 mlla litri 1'ora (si tratu 
del lltorale Plegreo caserta-
no: 1 milione circa di bagnan-
ti quest'anno), costo 12 mi
liardi. 

Altre clfre rlguardano il 
personale del Comune: a Na
poli ci sono 800 chilometrt dl 
fogne e oen 80 mila cadltole, 
ossia le boccbe che raccolgo-
no I'acqua piovana dalle stra-
de; gli operai fognatorl sono 
350, et4 media % annl. Dal 
marzo "72 (doe da 18 mesi) 
la richlesta di assuroere al-
tri 300 fognatorl e di ristrut-
turare l'ufflcio tecnico comu-
nale (che ha solo 204 effettl 
vl, rispetto ai 521 di Milano, 
al 985 di Roma, e al 325 di 
Genova, citta questa che con-
U solo 884 mila abitanti) e 
ferma davantl alia commis-
slone centrale finaiue locali, 

Livorno: 
buoni-libro 

gmfuiti 
I buonl libro di 10 mila 

lire verranno dati quest'anno 
a tutti gll alunni della scuo
la media del Comune dl Li
vorno. Lo ha declso ierl 11 
Consiglio comunale della cit
ta toscana, col voto favore-
vole dei comunisti, socialist! 
e democristiani. 

PIAZZA VENEZIA A MEZZOGIORNO zs-jr&xr: r«£tt£S£ 
in alcunl punti «nodali» della citta mentre nelle strade de I centro, lasciate ancora libere alia motorizzazione privata, 
si sono formate lunghe colonne di auiomezzl e ingorghi pau rosi. Uno dei punti plu difficollosi (come si vede nella foto 
scattata alle 12) i stato quello dl piazza Venezia 

LUNEDI' COMINCIA IL NUOVO ANNO SCOLASTICO 

I I 1 . ottobre un terzo degli alunni 
sara senza posto o senza msegnante 

Le deficenze delle aule e deH'inquadramento dei professor! provocano gravi danni specialmente fra 
i figli dei lavoratori e nel Meridione — Le condizioni di studio sono peggiori nelle elementari 

Fra quattro giorni comincia 
ufficialmente l'anno scolastico 
per undici milioni di bambi
ni e ragazzi. Nel fatti, 11 pri
mo ottobre entreranno In 
classe a mala pena due alun
ni su tre: circa 3 milioni e 
mezzo di ragazzi, infaiti, ri-
marranno a casa, in attesa che 
le loro class! possano concre-
tamente funzionare. 

Per circa 800 mila alunni 
non ci sono n£ I banchl ne 
le aule. Sono infattl poco me-
no di un milione gli scolari 
che quest'anno (con un lie-
ve aumento sull'anno scorso) 
dovranno frequentare i doppi 
tumi. a causa delle persisten-
ti insufficient! della edilizia 
scolastica. La maggioranza dei 
posti-alunno mancanti si re-
gistra nelle elementari (doppl 
turn! per piu di 600 mila bam
bini), proprio la, cioe, dove la 
istruzione dell'obbligo avreb-
be bisogno di essere piu effi
ciente. Ancor piu grave e, al-
l'intemo della stessa scuola 
elementare. lo aquilibrio a 
danno del Mezzogiorno. Nella 
generale carenza edilizia le re

gioni del Sud sono particolar-
mente deficitarie: nel Sud, 
che ha 11 41% degli alunni, 
le aule sono solo il 37% del 
totale disponibile In tutta 
Italia. < 
• Bastl pensare ad una sola 
delle conseguenze di questa 
drammatica situazione — la 
impossibility materiale cioe 
di istitulre la scuola a tempo 
pleno o anche il doposcuola 
— per valutare come, ancora 
una volta siano proprio 1 
figli dei lavoratori e dei disoc-
cupati ed in particolare dl 
quell! del meridione, a pa-
gare la crisi del nostra siste-
ma scolastico. Una scuola del
l'obbligo mal funzionante per 
i doppl tumi, l locali ina-
deguatl e Insalubrl, la man-
canza del tempo pieno, co
mincia infatti ad emarglna-
re con le bocciature, le ripe-
tenze, o comunque la scarsa 
preparazione culturale, in par
ticolare quegli alunni ai qua
li le famiglie non po5sono of-
fnre aiuti e «sussidl» per 
sopperire alle deficienze del-
l'istruzione pubblica, 

Anche per molte class! del
la scuola media e seconda-
ria l'anno .non comincera il 
1. ottobre, oltre che per 11 
problema del doppl turn! (cir
ca US mila alunni delle me-
die e 60 mila delle seconda-
rie), per quello della mancan-
za degli insegnanti. E' vero 
che il decreto legge sull'lnl-
zio del nuovo anno scolasti
co varato daH'ultlmo Consiglio 
dei minlstrl, bloccando al 20 
ottobre 1 trasferlmenti del do-
centi, tenta dl porre un 11-
mite al tradizionale carosel-
lo di insegnanti. ma cid non 
toglie che almeno fino a quel
la data moltissime cattedre 
rimarranno scoperte procra-
stinando in pratica a dopo il 
« ponte » del prim! dl novem-
bre l'inizio effettivo delle le-
zioni. Un prowedimento simi
le adottato l'anno scorso da 
Seal faro non si rlveld infatti 
quel tocca-sana che il mini
stro contava che fosse. 

Anche in questo campo a 
pagare piu duram^nte saran-
no gll student! dei ceti me-
no abbienti, poiche la giran-

I problem! della CEE in discussione al Senato 

Le proposte del PCI 
sulla politica europea 

L'assemblea di Palazzo Ma-
dama ha iniziato ieri 11 di
battito sui problemi Istituzlo-
nali, monetari e agricoli della 
Comunita europea sulla base 
di numerose interpellanze 
presentate da tutti I gruppi, 
tra cui tre dei senator! comu
nisti. 
' Intervenendo sul primo 
aspetto della questione, il 
compagno D*Angelosante ha 
affermato che l'ltalia e Inte-
ressata ad uno sviluppo rin
novato della CEE, capace di 
promuovere 1'autonoma fun-
zione dell'Europa occidental 
per la collaborazione fra i 
popoll nel continent* e nel 
mondo, al di fuori del predo-
minlo di Influenze esterne e 
sulla base di una rappresen-
tativiti democratica delle isti
tuzionl comunltarie. 

Noi comunisti — ha detto 
— partecipiamo alia ricerca 
dl queste soluzioni con animo 
aperto, con intendimenti po-
sitivi nel quadro delle deter-
minazionl gia assunte dal no
stra partito e delle inlzlatl
ve coerentemente prese che 
ci vedono Impegnati nella lot
ta per la salvaguardla e la 
democratizzazione delle Isti
tuzionl comunltarie e quindl 
per 11 camblamento della po
litica sin qui seguita. 

I comunisti propongono: 1) 
l'attuazione del Trattato me-
diante elezionl a suffragio 
generale direrto e proporzio-
nale del parlamento europeo; 
2) la modlfica del Trattato o 
della prassi che lo ha distor-
to per quanto riguarda 1 po
teri del pariamento europeo 
con la ' responsabilita degli 
esecutlvi nel suol confront! 

A proposlto delle elezionl, 
l'oratore comunlsta ha osser
vato che la proposta In corso 
di discussione per elezionl 
unilateral!, cioe soltanto dei 
membri italianl, non e suffl
ciente In quanto rimane nello 
ambito delle elezionl lndiret-
te, mentre spetta al governo 
di operare perche ci siano 
elezionl in tutta Europa. Co

me soluzione lmmediata, i 
comunisti propongono di ri-
conoscere al parlamento lta-
liano l'effettivo potere di con-
trollare l'attiviti che 11 gover
no svolge nel consiglio dei 
ministri della Comunlti. 

n compagno PABBRINL 
che ha illustrato la seconda 
interpellanza comunlsta rela-
tiva alle question! monetarie, 
ha posto al centro del suo in
tervento l'esigenza che l'lta
lia operi attivamente all'Inter-
no della CEE per creare il 
massimo di coesione possiblle 
al fine di respingere le inam-
missibili pretese egemoniche 
degli Stati Unit! d'America, 
recentemente rifonnate In vi
sta delle trattative parallele 
per la riforma del sistema 
monetarlo intemazionale e 
per la liberalizzazlone del 
commercio intemazionale. 

PABBRINI ha duramente 
crIUcato la politica lnflazioni-
stica del governo Andreotti-
Malagodi che ha quadruplica-
to il deficit della nostra bl-
lancia dei pagamentt e che 
ha dato allltalia il primato 
In Europa del tasso dl Infla-
zlone (11^%) per trame la 
conclusione che occorre uno 
sviluppo serio e profondo ne
gli Indirizzl di politica eco
nomica. 

Occorre — ha concluso lo 
oratore comunlsta — che la 
trattativa per la liberalizza
zlone del commercio intema
zionale super! l'ambito attua
le e si estenda a tutti I paesi, 
a cominciare da quelli del 
Comecon. 

H compagno DEL PACE ha 
Inline affrontato le questio-
ni relative alia grave situa
zione dell'agricoltura italiana. 
La ripresa della produzione 
agrlcola — ha detto l'oratore 
comunista — e oggi un pro
blema dl portata roondlale e 
percld decisivo non solo per 
ognl paese della CEE, ma 
per tutto II mondo. 

Dopo aver denunciato II 
crescente divarlo esistente fra 
prezzi alia produzione agrlco

la e quelli al consumo e le 
difficolta crescent! che da cid 
derivano per I contadlni, Del 
Pace ha piecisato le proposte 
dei comunisti. Esse sono: 1) 
l'esigenza che la CEE trasfor-
mi, sia pur gradualmente, la 
politica dei prezzi in una piu 
moderna e operante integra-
zione del reddito contvimo; 
2) l'avvio di una politica re
gionale della CEE che si rea-
lizzi con assegnazioni di fon-
di globali finalizzati per le 
varie regioni geograflche; 3) 
il riconoscimento alle Regio
ni del potere costituzionale di 
presentare, discutere, appro-
vare e reailzzare i progetti di 
utilizzazione dei fondi FEO-
GA; 4) possibility di inter
vento della CEE per la rico-
struzlone di adeguate scorte 
di grano tenero e duro in 
Italia, che sia possibile ma-
novrare per combattere ognl 
tentativo speculativo; 5) una 
nuova politica di intervento 
nell'allevamento dl bestiaroe 
da came e da latte, con par
ticolare riferimento alia poli
tica del costo della unita fo-
raggera; 6) una rapida poli
tica d! intervento in direzio-
ne dei produttori coltivatori 
ortofrutticoli del meridione. 

Nel dibattito sono inoltre 
intervenuti orator! degli altri 
gruppi politic!. II senatore 
Giraudo (DC) si e pronun-
dato per un governo europeo 
ed un parlamento eletto a 
suffragio universale diretto. 
H senatore socialista Rossi 
Doria si e soffermato in par
ticolare sulla politica dei mer-
cati e dei prezzi agricoli. 

II senatore PARRI, della si
nistra indipendente, ha sot
tolineato I'arretratezza delle 
strutture comunitarie di fron
te ai problemi mondial!, ed 
ha chiesto un nuovo organo 
politico comunitario che di-
sponga di autorita direttiva ed 
esecutiva. 

H dibattito si concludera 
oggi 

CO. t . 

dola del professor! e provoca-
ta essenzialmente dal fatto 
che molti docenti per coipa 
della catastrofica politica sco
lastica democristiana, sono 
fuori degli organic!. Poiche 
sono gll istitutl tecnici e pro
fessional! — quelli cioe fre-
quentati in maggioranza dai 
figli degli operai dei contadi-
nl, dei disoccupati —• le seuo-
le dove insegna la stragran-
de maggioranza dei f'lori ruo-
lo (negli istituti professiona-
li e fuori-ruolo il 92% del do
centi) I danni del ntardo del-
l'anno scolastico ricadranno 
anche quest'anno essenzial
mente sugl! student! deli'istru-
zione tecnica e professionale. 
La conquista dello stato giu
ridico apportera per il 
prossimo anno cambiamenti 
di fondo in questo settore, 
poiche una buona parte de
gli insegnanti dovrebbe final
mente entrare nei ruoli, ma 
rimane il fatto .'he quest'an
no si ripetera 11 solito caos 
degli anni precedent!. 

II primo ottobre dovrebbe 
invece trovare gia a scuola 
tutto 11 milione e 700 mila 
alunni delle «materne», per 
I quali, in molti casi, le scuo
le si sono aperte a settem
bre, dato che quelle gestite 
dal Comuni nella maggioran
za dei casi da alcuni anni 
anticipano I'apertura a set
tembre. Non se ne deve pe
rt dedurre che in questo set-
tore le cose vadano meglio 
che negli altri. I post! sono 
del tutto Insufficient! rispetto 
al totale dei bambini (circa 
un milione di piccoli dal 3 
ai 5 anni, cioe uno su tre, 
rimane a casa) e l'espansio-
ne del settore pubblico (scuo
la dell'infanzia finanziata dal
lo Stato, programmata dalle 
Regioni, gestita dai Comuni, 
propone il PCI) e ostacola-
ta da una legge (quella del 
1968, la famosa «1!4» sulla 
scuola materna statale) inef-
ficace e ormai, comunque, 
largamente superata. 

I problemi che si adden-
sano sull'anno scolastico che 
sta per cominciare, oltre a 
quelli dell'edilizia che pure 
sono fcndamentali, sono mol-
teplici e gravissimi, dato che 
poco o niente e stato fatto 
da parte govemativa in que
sti anni per procedere ad una 
riforma sostanzlale di tutta la 
istruzione. 

Che l'attuale centrosinlstra, 
ed in particolare il nuovo mi
nistro della Pubblica istru
zione, ereditino una situa
zione pesantissima e quindl 
scontato, come scontato e che 
essa non potra purtroppo es
sere risolta in pochl gior
ni. Preoccupa pert che sia 
gli Impegni programmatic! di 
Rumor sia I primi atti con-
creti del ministro Mal fatti non 
appaiono improntati ad una 
decisa scelta politica In dire-
zione del rinnovamento. Co
me ha indicato la recente riu
nione della Consulta naziona
le della scuola de] nostra par
tito, vi sono almeno alcunl 
punti prioritari (democrazia, 
edilizia, gratuita della scuola 
dell'obbligo, lnterventi urgen
tl per l'universita, attuazio-
ne delle 150 ore) sui quali 
e necessario muoversi subito, 
sempre tenendo presente il 
quadro generale delle riforme 
si da tndare nelle direzioni 
di un sostanzlale rinnovamen
to e non di Intervening inve
ce In modo riduttlvo, margi
n a l e, specialmente, contra-
stante con la dlrezlone delle 
riforme stesse. 

m. m. 

Per il governo, quello delle 
pensioni e il tema del giomo. 
E* appena cominclata una dif
ficile trattativa. Altre que
stion', pero, incalzano, affian-
candosl e intrecclandosl con 
questa. II Consiglio del minl
strl si rlunira domani per de-
cidere su di una llsta non bre
ve di argomenti, e dovra de-
finire — psna la scadenza dei 
termini — gli uitimi decreti 
delegati per le imposte diret-
te. I lavori parlamentari, nel 
frattempo, hanno ripreso un 
ritmo molto intenso, toccan-
do questioni di diretto inte
resse politico. Nelle stesse 
commissioni parlamentari l 
dibattiti riguardano temi de
cisivi: il carovita, il Mezzo
giorno, la politica agricola. 

Sul problemi della nostra 
agricoltura e previsto domani 
a Montecitorio un confronto 
che riguardera le questioni 
piu urgenti: la convocazione 
della commisslone interessata 
e stata richlesta dai deputati 
comunisti, i quali hanno an
che sollecitato la presenza 
del ministro Ferrari Aggradi. 
Si dovrebbe discutere della 
crisi agrlcola e in particolare 
della crisi del settore zootec-
nico, degli imboscamenti dl 
mangimi e della funzione del-
l'AIMA, dei prezzi delle mac-
chine agricole, della politica 
in sede CEE in relazione ai 
danni provocati all'agricoltu-
ra italiana dalla fluttuazione 
della lira e dei finanziamenti 
pubblici per le campagne. 

Le questioni di politica eco
nomica rimangono premmen-
ti. Lo ha ammesso anche Ru
mor alia Direzione de, sotto-
lmeando la prova dl consape-
volezza che sta dando attual
mente 11 Paese. II ministro 
del Tesoro, La Malfa, con una 
intervista all'£spresso e tor-
nato ieri ai temi, che predili-
ge, delle ristrettezze del bi
lancio e della crisi dello Sta
to. A un certo punto, La Mal
fa ha affermato: « Se supe-
riamo t prossimi venti gior
ni risolvendo i problemi che 
verranno a scadenza in que
sto periodo, allora il peggio 
sard passato e avremo davan-
ti un periodo di tempo abba-
stanza lunjo per af/rontare 
con successo le questioni di 
fondo, il riassetto delle strut
ture amministrative, la rifor
ma dello Stato. L'esito della 
partita si gioca tutto da qui 
al 20 ottobre ». Come gia ave-
va fatto per i ferrovieri, La 
Malfa ha espresso preoccupa-
zioni per le vertenze degli 
ospedallerl e dei dipendenti 
degli enti locali. Ha detto poi 
che in questi anni la «classe 
politica» (piu preciso sareb
be stato se avesse detto gli 
uomini di governo) «e stata 
o debole o corrotta, o en-
trambe le cose insiemem. E 

ha ricordato la situazione mes
sa In luce dall'infezione co
lerlca: a amministrazioni loca
li fatiscenti, servizi di nettez-
za urbana fantasma, una or-
ganizzazione sanitaria da fa
re arrossire in un Paese do
ve da died anni non si parla 
che di riforma sanitarian. La 
Malfa ha anche denunciato le 
manovre di gruppi di finan-
zieri e di speculatori che vo-
gliono l'inflazione a per con-
cludere meglio i loro affarin. 
Anche da questa intervista di 
La Malfa, insomma, risulta evl-
dente la necessita di scelte 
decise, politiche ed economi-
che; quelle scelte che invece 
non sono affatto delineate 
nella famosa «nota prelimi-
nare » lamalfiana. 

L'on. Andreotti ha voluto 
far sentire la sua voce sul Ci
le nel momento in cui si svol-
geva alia Camera il dibatti
to aperto da Moro. Ha fatto 
diffondere, infatti, un arti-
colo dl Concretezza che con-
tiene una scandalosa difesa 
delle posizioni filo-golpiste 
della DC cilena e un altret-
tanto scandalosr tentativo di 
giustificare 1'operato dei ge-
nerall di Santiago con un at-
tacco a Unidad Popular. L'ex 
presidents del Consiglio dice 
di non potersi associare ai 
<r troppo facili giudizin sulla 
situazione cilena, riporta una 
lunga lettera dl Aylwin, pre-
sidente della DC cilena, e con
clude affermando che i dc del 
Cile sono estranei al colpo 
di stato. *Si assicurano ora 
— scrive fiduciosamente An
dreotti — nuove elezioni, e 
speriamo che cosl avvengav. 

UNIVERSITA' _ „ „ * „ 
dell'altro ieri tra il ministro 
della P.L Malfatti e l'on. De 
Martino ha avuto per oggetto 
i prowedimenti urgenU per 
lUnlversita. 

Malfatti ha presentato al 
segretario del PSI un pro-me-
moria sui punti principal! del 
prowedimento. II passo del 
ministro dc e stato giudlcato 
con favore negli ambienti so
cialist!; un giudizio definiti
ve, tuttavta, e stato rinviato 
a quando verra reso noto tut
to lo schema mmisteriale. 

C.f. 

Luca annuncia la morte del
la madre 

ANNA MAGNANI 
awenuta il 26 settembre alle 
18,25. I funeral! avranno luo-
go venerdl 28 alle ore 11 nella 
chiesa di Santa Maria sopra 
Minerva. Non fiorl, opere dl 
bene. 
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Interrogate sulX Congresso del PC cinese 

Dopo Lin Piao 
Le modifiche introdotte nello sfatuto - II ruolo del portito 
nelle dichiarazioni di Ciu En-lai e Wang Hung-wen - La par-
ticolare attenzione dedicata alle questioni dell'economia 

Troppo frettolosamente i 
resoconti di stampa sul X 
congresso del Partito comu
nista cinese si sono limitati 
a segnalare, a proposito dei 
cambiamenti apportati alio 
statuto, che si era sempli-
cemente soppresso il pas-
saggio di csaltazione dedi
cate a Lin Piao nel testo 
precedente. E' vero che 
questo 6 stato del tutto can-
cellato. Non si tratta perd 
del solo emendamento e, 
poiche anche gli altri sono 
einersi da un congresso, im-
pegnato proprio a trarre le-
zioni dalla vicenda di Lin 
Piao, ci pare che tutti meri-
tino di essere segnalati ed 
esaminati, tralasciando sol-
tanto quelle che, almeno a 
distanza, appaiono correzio-
ni minime. Essi possono for-
se avvicinarci un poco ai 
termini reali dei dibattiti in 
corso. 

Una f rase 
soppressa 

E* stata cosl soppressa la 
frase in cui, dopo aver asseri-
to che il marxismo-leninismo-
pensiero di Mao e l'ideolo-
gia del partito, si diceva: 
«II pensiero di Mao Tse-
tung e il marxismo-lenini-
smo dell'era in cui l'impe-
rialismo va verso il crollo 
totale e il socialismo avan-
za verso la vittoria mon-
diale ». Non si tratta di una 
correzione secondaria. Lo ha 
confermato indirettamente 
Ciu En-lai, quando ha di-
chiarato: «Stalin disse che 
il leninismo e il marxismo 
dell'era deirimperialismo e 
della rivoluzione proletaria. 
Cio e del tutto giusto. Dal
la morte di Lenin la situa-
zione del mondo ha cono-
sciuto molti cambiamenti, 
ma l'era non e mutata ». Ora, 
la frase scomparsa era una 
di quelle che avevano susci-
tato a suo tempo (essa ve-
niva ripetuta assai spesso e 
non solo scritta nello statu-

• to) piu polemiche e conte-
stazioni internazionali. 

Ugualmente cancellate 
sono state altre frasi di per-
sonale esaltazione di Mao, 
cosi come un'affermazione 
giudicata immodesta in quel-
la sede, secondo cui il partito 
cinese e «un grande, glo-
rioso e giusto partito ». Ma 
tutti questi passaggi sono 
stati, a differenza di quello 
di cui si parlava prima, let-
teralmente ripresi nei discor-
si dell'uno o dell'altro re-
latore. Sarebbe quindi sba-
gliato trarre conclusioni af-
frcttate da tali cambiamenti. 
Da tempo i visitatori della 
Cina avevano potuto osser-
vare una certa attenuazione 
dellc manifestazioni piu 
iperboliche di « culto », og
gi associate addirittura al 
comportamento di Lin Piao, 
tanto che Ciu En-lai ha po
tuto ripetere una frase sar-
castica (di chi?) per rim-
proverare al dirigente scom-
parso di « non andare mai 
in giro senza una copia di 
"citazioni" e di non aprire 
mai bocca senza gridare 
"viva" ». L'allusione al «li
bretto rosso » e chiara. 

Tutto cio non ha impedito 
al congresso di porsi nel 
modo piu esplicito sotto la 
guida indiscussa di Mao, di 
tributargli omaggi molto sot-
tolineati e di segnalare come 
alia sua personate ispirazione 
fossero dovuti tutti i docu-
menti, che i delegati avreb-
bero approvato. Detto que
sto, uno sforzo di spersona-
lizzazione dello statuto resta 
comunque palesc; cosi 6 da 
rilevare la tcndenza. emersa 
anche nei due discorsi, a 
sottolineare di piu una con
tinuity col precedente pen
siero marxista, sia pure iden-
tificato con la sola linea 
Marx - Engels - Lenin - Sta
lin - Mao. 

Con la sparizione delle 
frasi di personate esaltazio
ne di Mao e stato tolto dallo 
statuto anche l'unico accen-
no in esso contenuto al mo-
vimento comunista interna-
zionale, la dove si sottoli-
ncavano appunto i meriti del 
presidente nella guida del
la «grande lotta del movi-
mento comunista internazio-
nalc contemporaneo contro 
rimperialismo, il revisioni-
smo moderno e i reazionari 
dei vari paesi ». Tate espres-
sione non e stata neppure 
raccolta dai due rclatori. 

Nuovo spazio e stato dato 
Invece ai doveri morali dei 
comunisti. cosi come erano 
stati enunciati sia da Ciu 
En-lai, che da Wang Hung-
wen, ivi ccompreso il «co-
raggio di andare contro cor-
rente », anche se poi non si 
dice come sia possibile far-
Io. Nuove aspre lotte sono 
considerate comunque ine-
vitabili. Ciu En-lai ha spe-
cificato che esse si ripete-
ranno «dieci, venti, tren-
ta volte», e che «appari-
ranno altri Lin Piao ». Nello 
statuto si e quindi aggiunto 

che «rivoluzioni» come 
quella culturale « dovranno 
essere effettuate piu volte 
in futuro». 

Al posto del criticato con
cetto d i . un < successors > 
di Mao — ed e questa una 
delle innovazioni piu inte-
ressanti — e stato intro-
dotto quello di < milioni di 
suocessori >, cioe, in sostan-
za, quello del partito come 
corpo collettivo, destinato a 
raccogliere e garantire l'ere-
dita rivoluzionaria. E' un pro
posito su cui entrambi i re-
latori si sono soffermati con 
notevole insistenza. Wang 
ha detto esplicitamente: 
« Noi dobbiamo educare mi
lioni di successori per la 
causa della rivoluzione pro
letaria nel corso delle lotte 
di massa... Quelle che vanno 
educate non sono appena 
una o due persone, ma mi
lioni. Tale compito nop puo 
essere risolto, se l'intero 
partito non vi dedica im-
portanza ». Sembra cosl scar-
tata l'idea stessa che possa 
esservi un solo erede. Nello 
stesso tempo si ritorna ad 
affermare una continuity del 
partito, che sembrava — al
meno dall'esterno — essere 
stata contestata nel periodo 
piu aspro della rivoluzione 
culturale. Lo conferma la 
correzione apportata all'ar-
ticolo dello statuto concer-
nente gli organismi dirigen-
ti: la dove si diceva che 
essi vanno «eletti mediante 
consultazione democratica », 
si e aggiunto il « principio 
di combinare i vecchi, i gio-
vani e i compagni di eta 
media ». 

L'altra innovazione di ri-
lievo e la marcata afferma-
zione della «direzione cen-
tralizzata del partito» su 
tutti gli altri momenti del
la vita pubblica. II nuovo 
statuto elenca a questo pro
posito anche una serie di 
organizzazioni, che all'epo-
ca del precedente congresso 
in massima parte non esiste-
vano piu. Lo fa con un suo 
nuovo articolo, che dice: 
«Gli organi statali, 1'eser-
cito di liberazione popola-
re e la milizia, i sinda-
cati, le associazioni di con-
tadini poveri e medi, le fe-
derazioni femminili, la lega 
della gioventu comunista, le 
guardie rosse e le piccole 
guardie rosse devono tutti 
accettare la direzione cen-
tralizzata del partito. Co-
mitati o gruppi dirigenti di 
partito possono essere in-
sediati negli organi statali 
e nelle organizzazioni popo-
lari >. 

II problema 
della direzione 

Tale principio e stato ap-
poggiato sia da Ciu che da 
Wang con una frase di Mao: 
« Dei sette settori — indu-
stria, agricoltura, commer-
cio, educazione e cultura, 
esercito, governo e partito 
—e il partito che esercita 
la direzione su tutti >. Wang 
ha poi aggiunto: «II par
tito non e parallelo agli al
tri e ancor meno sotto la 
direzione di qualunque al-
tro». Ciu ha precisato che 
cio va inteso « a tutti i 
livelli»: la direzione deve 
essere «ideologica, organiz-
zativa ed effettuata pure 
mediante norme e regola-
menti». II principio vale 
anche per l'esercito e per i 
comitati rivoluzionari, cui va 
tiittavia assicurata la possi-
bilita di « esercitare appieno 
il loro ruolo », cosi come va 
fatto con tutti gli altri or
ganismi dirctti dal partito. 

Per lo statuto questo e 
tutto. Qualche altra utile os-
servazione puo essere fatta 
nella lettura dei passaggi 
(assai esigui) dei documen-
ti congressuali, dedicati ai 
problemi dell'economia. Una 

« Caravaggeschi 
francesi» i i 

ma mtstra a Rama 
L« mottra c l Caravame-

schi Francesi» sara alle-
stita a Villa Medici a Roma 
dal 15 novembra 1f73 al M 

. gennaio 1974 c saccesshra-
mente al Grand Palais a 
Parigi dallt febbraia a i n 
aprile 1*74. 

Scope della rassagna, che 
comprende circa 7$ dipinti, 
e di rhralcriizara la ftflwra 
di Valentin da Bavlegnc a 
dare •n'ifnfnagine piu pre
cise dei gievani pitferl fran-
cesi che tra il H » e il I tM 
visscre a Rema dove col-
sera in tntta le sua anv 
pietza la portafa della rive-
laxione carava«9esca. Artt-
sli ifavangwanfia, Valentin, 
Simon Vowel, Nicolas Tovr-
nier, Gaode VHjnon, Nico
las Regnier, seppera rkma-
vare Carte francesa nel me
mento stesso in cut si spa-
gneva il manierismo di Fen-
tainebleaa. 

annotazlone di tutti i visita
tori della Cina negli ultimi 
anni riguarda infatti lo 
sviluppo economico del pae-
se e l'attenzione dedicata 
ai suoi problemi. Ora a que
sto proposito emergono gli 
elementi di una discussione 
e di un contrasto. 

Nella piu circostanziata 
accusa politica rivolta a Lin 
Piao, Ciu En-lai gli ha rim-
proverato di avere sostenu-
to alia vigilia del preceden
te, nono, congresso, che il 
compito principale era ormai 
non quello di «continuare 
la rivoluzione», ma quello 
dji «sviluppare la produ-
zione». Per la verita, nulla 
del genere si riscontra nel 
rapporto letto da Lin Piao 
nel 1969. Al contrario, era 
stato lui ad accusare Liu 
Sciao-ci di avere seminato 
« un vento controrivoluzio-
nario di economismo », col 
pretesto di € impugnare la 
produzione ». Per quanto ri
guarda l'economia, Lin Piao 
aveva sostenuto invece la 
priorita assoluta della poli
tica, la necessita di «impu
gnare la rivoluzione », la po
litica essendo « espressione 
concentrata dell'economia». 
Cio — egli aveva precisato, 
quasi rispondendo ad una 
critica sottintesa — c non si-
gnifica sostituire la produ
zione con la rivoluzione, ma 
usare la rivoluzione per diri-
gere la produzione, promuo-
verla e portarla avanti ». E' 
vero che da quanto ci viene 
detto oggi noi non possia-
mo piu sapere che cosa in 
quel rapporto fosse di Lin 
Piao e che cosa no. Sappia-
mo pero da tutta la storia 
della rivoluzione culturale 
come questo nodo di proble
mi sia da anni dibattuto nel 
partito cinese. 

Priorita 
della politica 
Al decimo congresso Ciu 

En-lai ha ribadito - la prio
rita della politica e ha ripe-
tuto, circa lo sviluppo eco
nomico del paese, alcuni 
principi generali, del tutto 
correnti in Cina, che gia era-
no stati sostenuti dal prece
dente congresso e che ven-
gono attribuiti direttamente 
a Mao, quali: < camminare 
su due gambe >, < contare su 
se stessi », « Tagricoltura e 
la base e l'industria il fatto-
re dirigente », «lavorare du-
ro, con diligenza e fruga
lity >, « mirare alto ed otte-
nere risultati piu grandi, piu 
rapidi, migliori e piu eco-
nomici nella costruzione del 
socialismo >. Nello stesso 
tempo egli ha pero aggiunto 
alcune indicazioni, che man-
cavano invece nel congres
so precedente e che sara be
ne citare testualmente. 

« Noi dobbiamo — egli ha 
detto — continuare a mettere 
la politica proletaria al co-
mando, lanciare vigorosi mo-
vimenti di massa e dare am-
pio spazio all'entusiasmo, al
ia saggezza e alia creativita 
delle masse >. < Su questa 
base — ha aggiunto subito 
dopo — pianificazione e coor-
dinamento vanno rafforzati, 
norme e regolamenti razio-
nali vanno migliorati e 1'ini-
ziativa, sia locate che cen-
trale, deve entrare maggior-
mente in campo. Le orga
nizzazioni di partito devono 
prestare rigorosa attenzione 
alle questioni di politica eco-
nomica, preoccuparsi del be-
nessere delle masse, svolge-
re un buon lavoro di inda-
gine e di studio, battersi 
realmente per eseguire e su-
perare i piani statali al fine 
di sviluppare l'economia na-
zionale in modo che la no
stra economia socialista pos
sa fare progress"! ancora piu 
grandi >. - Come si vede, le 
dure esigenze economiche 
non vengono accantonate, 
ma al contrario ottengono 
un'attenzione piu sensibile 
di quanto non avessero avu-
to al precedente congresso. 

Rappresentano alcuni di 
questi problemi — la preoc-
cupazione per lo sviluppo de-
gli awenimenti dopo l'uma-
namente prevedibile scom
parsa di Mao, il continuo 
proporsi di gravi scontri 
politic! di vertice, il rapporto 
fra partito ed esercito, par
tito e stato, partito e yec-
chie o nuove organizzazioni 
(guardie rosse e comitati ri
voluzionari compresi), infine 
il tipo e l'intensita dell'at-
tenzione da dedicare ai pro
blemi economic! — temi cor
renti di una lotta politica, di 
cui noi veniamo a conoscere 
solo le manifestazioni extre
me. Si intrecciano essi anche 
a divergenze sulla politica in-
temazionale? Sembra lecito 
dedurlo. Ma i documenti fi-
nora messi a nostra disposi-
zione sono ben lontani dal 
consentire una risposta af-
fermativa in un senso o nel-
1'altro. 

. Giuseppe Boffa 

Anna Magnani, un'attrice che lascia un segno nella storia del cinema 

II volto di «Roma citta aperta» 
Fiero e dolente, il suo viso sara sempre tutt'uno con quello della protagonista, magistralmente interpretata, 
del grande film di Roberto Rossellini — Dalle esperienze nella prosa e nella rivista alPincontro con i nostri 
maggiori registi — Non sempre la nostra cinematografia e stata capace di offrirle il posto che le spettava 

Per centinaia di milioni di 
spettatori, in tutto il mondo, 
il volto fiero e dolente di An
na Magnani sara sempre tut-
t'uno con quello della prota
gonista jemminile di Roma 
citta aperta, il grande film di 
Roberto Rossellini, che nel 
1945, a guerra non ancora 
conclusa, lanciava dall'ltalia 
il messaggio arthtico, umano 
e politico del neorealismo: di 
quel messaggio, nei panni del
ta popolana che il piombo na-
zista jalciava durante un ra-
strellamento, mentre lei cor-
reva disperata in aiuto del 
suo compagno, Anna Magnani 
fu una incarnazione sconvol-
gente proprio per la sua im-
mediata fisicita, per la sua 
sanguigna concretezza. 

Qualche anno prima, alia 
stessa attrice era stato of-
ferto il personaggio centrale 
di Ossessione, ma non aveva 
potuto accettarlo; era infatti 
in attesa del suo unico figlio. 
Ossessione fu interpretato da 
Clara Calamai; ma con Luchi-
no Visconti «Nannarella» 
(ormai cosi, affettuosamente, 
Vaveva ribattezzata il suo 
pubblico) avrebbe avuto egual-
mente, piu tardi, un incontrb 
importante, Bellissima. A com-
pletare il quadra del suo so-
dalizio con i « padrt > del nuo
vo cinema italiano, non si pud 
non ricordare il pungente ri-
tralto di una «romana de 
Roma » che ella disegnava in 
una delle prime, ma gia si
gnificative prove registiche di 
Vittorio De Ska, Teresa Ve-
nerdi (1941). 

Prima di allora, le appari-
zioni della Magnani sullo 
schermo erano state poche e 
soprattutto marginali. Nata a 
Roma il 7 marzo 1908 aveva 
studiato recitazione presso la 
scuola annessa all'Accademia 
di Santa Cecilia; il suo esor-
dio avvenne sulle scene, fra 
il 1929 e il 1932: ma dalla 
«prosa», pur non abbando-
nandola completamente, Vat-
trice passo ben presto alia 
€ rivista >, dove, a fianco di 
attori come i De Rege e, poi, 
Toto, e di un teatrante d'in-
gegno assai versato in quel 
« genere > a torto considerato 
minore, Mtchele Gdldieri, eb-
be modo d'imporre la sua co-
micita vigorosa e plebea, le 
sue doti canore, il suo origi-
nale temperamento. Bisogne-
ra almeno ricordare, degli 
spettacoli in cui spiced la sua 
presenza, fra il 1938 e il 1945, 
Disse una. volta un biglietto 
da mille, Quando meno te 
l'aspetti, Orlando curioso, Vo-
lumineide, Che ti sei messo in 
testa?. Con un palmo di naso. 
e inoltre Cantachiaro, Canta-
chiaro numero 2, Soffia so', 

' che, dopo la liberazione di 
Roma, si giovarono della ri-
nata possibilitd di una satira 
politica diretta. 

1 contatti di Anna Magnani 
col cinema, iniziati nel 1934 
(La cieca di Sorrento), ebbe-
TO il loro primo momento je-
lice, come accennavamo, in 
Teresa Venerdi, cui segui-
rono Campo de' fiori (1943) 
e L'ultima carrozzella (1944): 
film di modesto rilievo, 
nei quali tuttavia, facen-
do coppia con Aldo Fdbri-
zi, Vattrice confermava la sua 
naturale capacita di schizzare 
alia brava un tipico < caratte-
re* romano. impastato d'iro-
nia e di cordialita, di sfron-
tatezza e di buon senso. 

Venne quindi €Roma citta 
aperta »: quanto poteva esser
vi dt facile, di corrivo, nel 
talento della Magnani si bru-
cio al fuoco di una interpre-
tazione magistrate, sorretta da 
una guida registica in stato di 
grazia: la Roma straziata ma 
indomita dei nove mesi d'occu-
pazione nazista e fascista si 
ritrovb tutta in quella faccia 
plena a"amore e dTodio (amo-
re per U compagno di vita e 
di lotta, odio per gli oppres-
sori), nei grandi occhi scu-
ri, nella chioma ribeUe, in 
quel corpo ancora giovane'ma 
gia piegato dalla fatica, dalla 
sofferenza, che si scagliava in-
conlro al nemico. 

Le prove 
teatrali 

AU'esplosione di Roma cit
ta aperta si accompagnano 
anche le piu mature prove 
teatrali di Anna Magnani, fra 
il 1944 e a 1946: come Egor 
Buliciov e altri di Gorki (re-
gia di Pandolfi) e Anna Chri
stie di O'Neill (regia di Costa). 
Poi il cinema la catlura, ma 
non offrendole sempre (ami 
offrendole sempre meno) gli 
argomenti giusti. In Abbasso 
la miseria (1945) e in Abbas
so la ricchezza (1947) di Gen-
naro RigheUi, come in altri 
sottoprodotti di quel periodo, 
Vattrice sembra quasi costret-
la a replicare e a volgarizza-

I messaggi 
di cordogEio 

Anna Magnani in una scena del f i lm piu importa nte della sua camera, « Roma citta aperta » di Ro
berto Rossellini. E' stato il f i lm che, oltre a segnare un'epoca per il cinema italiano, I'ha fatta cono
scere al piu grande pubblico 

re il suo personaggio. Ma nel 
Bandito di Alberto Lattuada 
(1946), neH'Onorevole Angeli
na di Luigi Zampa (1947), in 
Molti sogni per le strade 
(1948) di Mario Camerini, le 
figure incarnate dalla Magna
ni, seppure volte in maggiore 
o minor proporzione verso un 
neorealismo «di consumo >, 
conservano sprazzi notevoli di 
autenticita: basta a volte un 
gesto,'uno sguardo, uno seat-
to della voce a ridarci la mi-
sura del vero. 

Esperienze 
sfortunate 

Nel 1948 si conclude il lega-
me, anche sentimentale, di 
Anna Magnani e Roberto Ros
sellini. Si conclude con il dit-
tico Amore: nella prima parte, 
interpretando il celeberrimo 
monologo di Jean Cocteau La 
voce umana, classico *pezzo 
di bravura » per attrice soli-
sta, ella fornisce un esempio 
di raw virtuosismo; ma for-
se, a una rilettura, appare piu 
interessante la seconda parte, 
II miracolo. storia inlrisa di 
una religiosita eterodossa, nel
la quale si avverte Vinflusso 
di Fellini, stretto collaborato-
re del regista per quell'epi-
sodio. 

II distacco da Rossellini si
gnified, per Nannarella, Vini-
zio d'una serie di esperienze 
varie e stravaganti, talora 
sfortunate: oltre Vulcano 
(1950; di William Dieterle, che 

voleva essere una dispettosa 
risposta a Stromboli (realiz-
zato da Rossellini per la sua 
nuova compagno, Ingrid Berg
man), sono da ricordare il pa-
sticciato Camicie Rosse di 

.Goffredo Alessandrini (Anna 
Magnani era qui Anita Ga
ribaldi, e La carrozza d'oro 
di Jean Renoir, considerevole 
per la sua raffinatezza for
mate, e tuttavia mancato nel
la sostanza. Entrambe queste 
opere recano, come data di 
edizione, quella del 1952; 
nello stesso anno Anna Ma
gnani ha un magnifico ritor-
no con Bellissima di Luchino 
Visconti, dando al suo perso
naggio, e anche al di la dei 
limiti moralistici dell'apologo 
(una donna del popolo stra-
vede per la figlioletta, pate-
tica e bruttina, e vorrebbe 
farle fare Vattrice, ma non 
vi riesce, ed e un bene) un 
eccezionale peso di umanita. 
Ma le accoglienze assai ca-
lorose della critica non valgo-
no ad assicurare a Nannarel
la il posto che le spetterebbe 
nella cinematografia naziona-
le, travolta peraltro in quegli 
anni da una delle sue ricor-
renti crisi strutturali e ideali. 
Dopo un garbato episodio per 
Siamo donne (1953), diretto 
sempre da Visconti, e che rie~ 
vocava la sua carriera di sou-
brette, Vattrice accetta di an
dare negli Stati VniH: Vin-
terpretazlone delta Rosa ta-
tuata (1959) di Daniel Mann, 
dal dramma di Tennessee Wil
liams, le vale VOscar e Vami-
cizia del commediografo ame-
ricano, di cui porta sulio 

schermo piu. tardi Orpheus de
scending (Pelle di serpente, 
1960) per la regia di Sidney 
Lumet e al fianco di Marlon 
Brando. In quel tempo, la 
Magnani si divide tra Ame
rica e Italia: di la dell'ocea-
,no e Veroina del mediocre 
Selvaggio e il - vento (1957) 
di George Cukor; di qua, do
po il fuggevole Suor Letizia 
(1956) di Camerini, raggiun-

,ge un risultato diversamente 
memorabile in Nella citta l'in-
ferno (1959) di Renato Castel-
lani. L'c inferno » e il carce-
re femminile: impersonando 
una delle figure piu rilevanti 
di questo dramma corale, la 
Magnani perviene di nuovo ad 
estrone Unfa aspra e mor-
dente dalle sue radici < roma
n o . 

Uincontro 
con Pasolini 
Nel 1962, Pasolini le affida 

il suo secondo lungometrag-
gio, Mamma Roma (e'era sta
to, prima, nel 1960, Risate di 
gioia di Monicelli, con Totd): 
Vincontro del regista-scrittore, 
nutrito di cultura ma attento 
investigatore della realta del 
suburbia della capitate, e Vat
trice, il cui mito si confon-
de quasi con quello della no
stra antica citta, si risolve in 
senso fondamentalmente po-
sitivo. Ma, ancora una volta, 
Anna Magnani si ritrova ai 
margini. Delle sue prove ci-
nematografiche ultime (Vita-
to-francese La pila della Pep-

pa. 1964, e Vinfelice Segreto di 
Santa Vittoria. 1969, di Stan
ley Kramer) forse e da ram-
mentare solo un breve episo
dio di Made in Italy di Nanni 
Loy (1965), per il suo valore 
malinconicamente emblemati-
co: Vattrice vi mostra un vi
so sofferto, segnato, in una 
Roma devastata non piu dal
lo straniero invasore, ma da 
un traffico automobilistico mo-
struoso, schiacciante come una 
calamita... 

Di recente, comunque, Anna 
Magnani era tornata al tea-
tro, con ottimo successo nella 
Lupa di Verga, nonostante la 
discussa e discutibile regia di 
Zeffirelli (1965 66), con esito 
piu incerto nella Medea di 
AnouiUi (196647, regista Gian-
carlo Menotti). Ma occorre da
re alio alia televisione italia
no di aver saputo recuperare, 
e riproporre ad un vastissimo 
pubblico, in questo che dove-
va essere, purtroppo, lo scor-
cio finale della sua esistenza, 
la grande Nannarella. Nel 
1971 ella interpreta, per la 
regia di Alfredo Giannetti. 
quattro incisivi ritratti di 
donne, situati in periodi cru-
ciali della nostra storia. Sono 
La sciantosa: 1943: Un incon-
tro; L'automobile; e 1870, che, 
proiettato prima nelle sale ci-
nematografiche, veniva an
nunciate proprio ieri sera per 
il pubblico del piccolo scher
mo. Una triste coincidenza ha 
fatto st che la sua presenta-
zione assumesse il sapore di 
un postumo omaggio alia 
scomparsa. 

ieo Savioli Agg< 

Non appena si e diffusa la 
notizia della scomparsa di An
na Magnani, personalita della 
politica, della cultura, dello 
spettacolo hanno espresso il 
loro cordoglio cor. dichiarazio
ni o con messaggi. 

II presidente della Repub-
blica Leone ha detto tra l'al-
tro che « nel nostro ricco mon
do d'artisti del teatro e del 
cinema Anna Magnani fu una 
delle piu genuine e illustri 
figure per vigoria di espres
sione, per potenza di inter-
pretazione che raggiunse il 
culmlne della coscienza popo-
laro ». 

II presidente della Camera 
Pertini ha inviato un tele-
gramma al figlio dell'attrice, 
Luca, nel quale si esprime 
dolore e commozione per la 
scomparsa. 

II compagno Giorgio Napo-
litano anche a nome della 
commissione culturale del PCI 
ha cosl telegrafato alia fa-
miglia: «Vivamente colpito 
xepentina scomparsa Anna 
Magnani, protagonista indi-
menticabile grande stagione 
cinema democratico del do-
poguerra e forte interprete 
teatro italiano, esprimovi mia 
e nostra profonda commo
zione ». 

Anche il presidente del 
Consiglio Rumor ha inviato 
un telegramma alia famiglia 
affermando che « con la scom
parsa dolorosa e immatura 
della signora Anna Magnani 
un grave lutto colpisce il tea
tro e il cin:ma italiani, che 
1?. ebbpro inimitabile e indi-
menticabile interprete ». 

Le Associazioni degli autori 
cinematografici (ANAC-AACI) 
hanno emesso un comunicato 
nel quale affermano: «Gli 
autori del cinema italiano han
no accolto con profonda com
mozione la notizia della mor
te di Anna Magnani. La sua 
morte non significa pero la 
sua scomparsa perche Anna 
Magnani restera per sempre 
nella storia del nostro cine
ma come 1'espressione piu au-
tentica delle capacita di sa-
crificio, di lotta. delle capacita 
di a mare della donna Ita
lians ». 

Enzo Bruno, segretario ge
nerate della Societa attori ita-
liani a sua volta ha rilascia-
to questa dichiarazione: « Ab-
biamo sempre apprezzato An
na Magnani come una delle 
nostre piu brave e sensibili 
interpreti. La sua bravura. 
che e stata di esempio a mol
ti colleghi, e sempre stata 
unita anche ad una carica 
umana non comune. Anna e 
stata sempre con noi, ed ha 
seguito da vicino i nostri pro
blemi e le nostre battaglie, 
senza esitare quando e stato 
necessario, a scendere in 
piazza ». 

Dichiarazioni commosse han
no rilasciato lo sceneggiatore 
Cesare Zavattini, i registi De 
Sica e Zampa, gli attori Gior
gio Albertazzi e Paola Borboni 
che hanno lavorato con la 
grande attrice. 

Anche il Consiglio comuna-
le di Roma ha reso omaggio 
alia memoria di Anna Ma
gnani. Mentre tutti i consi
gner! si alzavano in piedi il 
sindaco Darida ha detto: « Le 
doti umane di Anna Magna
ni, la sua capacity di espri-
mere l'animo del popolo di 
Roma non saranno mai di-
menticati. Sparisce con lei 
non solo una grande artista 
ma una delle espressioni piu 
nobili del nostro popolo». 

Una donna che recitava per identificare la vita, non solo per rappresentarla 

L'espressione di una grande umanita 
Raccoglieva la cultura di Roma: Cellini, Belli e Petrolini - La complessita della sua persona nella 
coesistenza di una profonda malinconia trincerata dietro la risata con cui riempiva lo schermo 

Anna non era un angelo. 
Ma la sua bonta e la sua uma
nita non avevano limite. Per-
cid, a tutto diritto, si pud 
dire che con lei d morta una 
donna che, non soltanto nel 
linguaggio e nei modi che la 
resero celebre e amata, si 
era venuta impastando con la 
citta di Roma. Era alia Ro
ma non angelica, impura an-
zi di tutte le impurita e le 
miserie della vita, ma aper
ta come le braccia del colon-
nato del Bernini alia piu totale 
tolleranza e comprensione, 
che Anna aveva ispirato la 
sua arte drammatica. 

Sicche\ nella finzione della 
bonta sapeva trarre il suono 
di tutte le corde della mali-
zia, e nella finzione della ma-
lizia il suono di tutte quelle 
della bonta. Occorre andare 
molto lontano nelle viscere di 
Roma per trovare le radici 
deH'umanita totale di Anna. 
L'inizio potrebbe collocarsi 
nell'aura cupa e nei barlumi 
di sangue e d'oro dell'auto-
biografia celliniana. II vilup-
po centrale nella vita stessa 
e neU'arte di Giuseppe Gioa-
chino Belli: nella contraddi-
zione - che fu tipica di quel 

grandissimo tra i poeti italiani, 
fra aspirazkme alia salvezza e 
predestinazione al nulla. 

Le f ronde si conf ondono con 
la risata (l'autoironia atroce 
e sbilenca, simile a quella 
dei nrimi di Plauto) di Etto-
re Petrolini, spezzata in tron-
co da «Sor Nonno co* la 
farce >, mentre proprio piu 
fitta e matura andava facen-
dosi nel tempo buio del fa-
scismo. - • 

Le vette delle fronde non 
hanno luguale. poiche" e ad 
Anna stessa che si deve il 
loro verde perenne in questa 
dura stagione (ahi, quanto bre
ve, ma quanto lunga. anche, 
se si tien conto delTobho die 
il consumismo trionfante ave
va decretato da qualche tem
po al suo valore!) che Ilia 
vista andarsene via cosi. sen
za aver forse nemmeno il 
tempo di gettare tutto intie-
ro, sul secolo irriverente, il 
suo amaro e filosofico sber-
leffo. Ma non e difficile im-
maginarlo. questo, con tutta 
la oscenita di prammatica co
me avrebbero fatto. prevari-
cando il momento della pau-
ra, certo, e deH'orrore del 
vuoto, le fonti e i maestri di 

cui s'e detto: Cellini, Belli, 
Petrolini. 

Quante volte, nella sua ca-
sa occulta di Palazzo Altieri. 
non nelle serate piu loquaci 
e di mondo (un mondo assai 
ristreUo di amid, peraltro), 
ma in quelle in cui soli, per 
anni e anni, parlammo dei 
casi amari dellesistenza. e 
della lotta dell'uomo per af-
francarsi dalla servitu e dal 
bisogno. e delle nostre stesse 
personali angustie, quando 
giungevamo al quia della pos-
sfbilita per il mondo di riscat-
tarsi dawero. Anna armava 
quel suo mutismo inquieto co
me di nube carica di bufera 
e poi, con un sorriso che 
strappava le lacrime, diceva: 
« Ma tu, ce credi? Davero? >-

Ho nelle orecchie e nel 
cuore il dubitativo concerta-
to di tutte le sue passioni di 
vita, la sua volonta di affer-
rarsi alia certezza delle cose, 
la sua diffidenza quasi con
genita, il suo represso biso
gno d'amore. la sua esplosio-
ne di umanita cosi ricca. co
sl ricca da far intendere tut
to intiero il processo psicolo-
gico della sua formazione di 
attrice: la coesistenza. nella 

stessa persona, di due spinte 
opposte e complementary 
quella deU'avarizia e - del 
possesso — quella della pro-
digalita e deH'abbandono di 
tutto ci6 che le apparteneva. 
Una grande attrice tragica. 
all'italiana, quale Anna fu. 
essendo interamente impasta-
ta nella realta specifica d'un 
luogo e d'una cultura. 

II luogo per l'appunto fu 
Roma c citta di sempre so-
lenne ricordanza > secondo 
quanto il Poeta afferma nel
la sua introduzione ai «So-
netti>. E non e a caso che 
i due ritratti piu emozionan-
U di se medesima e di Roma, 
Anna li abbia dati in due 
film che al nome di Roma si 
richiamano: Roma citta aper
ta e Mamma Roma. 

Chiudete un momento gli 
occhi. Di Anna vi troverete 
sicuramente impressa l'im-
magine sua propria, di se 
medesima seduta sulle scale 
della casa di via Tiburtina. 
mentre chiacchiera d'amore 
con l'operaio romano che, 
poco dopo, nel rombo confu-
so delle urla dei tedeschi e 
del suo grido disperato. sara 
portato via. E, assieme a que

sta. l'immagine sua propria. 
di c mater dolorosa > che fa 
danzare al figlio il tango col 
casche nella Roma di oggi. 
amara di queH'amaro e amo-
rosa di queH'amore che e'e 
nei libri primi di Pier Paolo. 
E' una immagine. al tempo 
stesso. da teatro dialettale e 
da tragedia universale. 

Perchd ad Anna va reso 
finalmente tutt'intero il me-
rito di non aver mai tradito. 
nel cinematografo. il suo ve
ro volto. di grande costruttri-
ce della commedia. di artista 
del dramma, che redta a tut
to tondo. e per lunga gittata. 
che recita per identificare la 
vita, non soltanto per rap
presentarla. Forse Federico 
Fellini e. pur non avendola 
mai avuta nei suoi film, quel
lo che con Rossellini e Pa
solini se ne e accorto meglio 
e di piu, in quella intervista 
lampo del suo film Romu, do
ve la risata di Anna riempie 
quasi lo schermo e i suoi 
occhi, poi, si rabbuiano con 
una malinconia e una ansia 
d'amore che non e possibile 
dimenticare. 

Antonello Trombadori 
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Se il gruppo manterra un atteggiamento negafivo 250 mila lavorotori si fermeranno il 3 ottobre per 2 ore 

Mobilitato il settore della gomma 
per la e per il contratto 

Sono riprese ieri le fraffative a Torino, menlre nolle fabbriche inglosi vi e sfato uno sciopero compalto - Oggi si fermano i lavoratori francesi 
Per ii rinnovo contrattuale della gomma-plaslica e linoleum nuovo appuntamenfo fra le parti I ' l l • Un comunicafo della Federazione dei chimici 

Tuttl i lavoratori del set-
tore gomma-plastlche-linoleum 
(un totale di 250 mila ad-
detti) sono mobilitati attor-
no alia vertenza della Ml-
chelln. L'lntera categoria sclo-
perera Infattl per due ore, 
il 3 ottobre, qualora nel frat-
tempo il gruppo non avesse 
mutato atteggiamento. Que-
sto impegno unltario e dl 
massa trova la sua ragion 
d'essere nel carattere politico 
dell'attacco della Michelln, 
che mlra a colpire 11 diritto 
della contrattazione aziendale. 
E' evidente infatti che un 
simile disegno, soprattutto nel 
momento in cui i lavoratori 
del settore sono inpegnati nel-
la propria vertenza contrat
tuale, non pub che essere re-
spinto decisamente. 

Ieri sera intanto a Torino 
sono proseguite le trattative 
per la Michelin. Si tenga pre-
sente che e la prima vol-
ta, da quando la vertenza e 
stata aperta e cioe da un 
anno, che i dirigenti del mo-
nopojio accettano di entrare 
nel merito della discussione 
sulla piattaforma. Ricordiamo 
che questa ruota sul temi 
deH'organizzazlone del lavoro: 
cottimo, orario, amblente, dif-
ferenziazionl salariali e sugll 
Investlmenti. A tarda sora 
la discussione procedeva co-
struttivamente: il primo im-
portante rlsultato strappato 
dalla grande mobllitazione dei 
lavoratori, dl cui Tassemblea 
aperta alle forze politiche 
che si e svolta martedl a 
Torino, e stato uno del mo. 
menti piu significativi. Sem-

f»re a proposito della Miche-
in va ricordato il grande scio

pero unltario che ha blocca-
to Ieri le fabbriche inglesi. 
Oggi invece si fermano i la
voratori francesi, che si in-
contreranno con una delega-
zione unitaria di operai e 
impiegati Italian! a Clermont 
Ferrand. 

La vertenza contrattuale del
la gomma e entrata nel vivo. 
Ieri alia Confindustria a Ro
ma c'e stato un primo incon-
tro fra le parti. I sindacati 
hanno posto preliminarmente 
la questione Michelin: ma 1 
rappresentanti del padronato 
hanno risposto che la cosa 
non li riguardava essendo un 
problema di carattere stret-
tamente aziendale. 

Sulla base delle decisionl 
adottate nel convegno che si 
era svolto in mattinata, sem-
pre a Roma fra l delegati 
del settore e i dirigenti na-
zionali, come precisa un co-
municato: «e stata chiamata 
in causa la responsabilita 
dlretta della associazione pa-
dronale e della Confindustria 
che giustificando l'atteggia-
mento della Michelin dimo-
strano di voler assumere una 
posizione negativa sui punti 
piu qualiflcanti della piattafor
ma contrattuale riguardanti 
il diritto alia contrattazione 
aziendale dell'organizzazione 
del lavoro: lavoro notturno, 
ambiente, organici, classifica-
zione, riconoscimento dei con
sign di fabbrica, parita nor-
mativa e aumento salariale 
f isso uguale per tutti». La 
delegazione ha quindi procla-
mato lo sciopero di mercole-
di 3 ottobre, mentre le trat
tative per il contratto ripren-
deranno I'll e 12 ottobre. 

I punti salirnti della piatta
forma sono: 1) Orario di la
voro: Rigida applicazione delle 
40 ore settimanali distribuite su 
5 giomi; il ricorso al lavoro 
straordinario rieve avere carat
tere eccezionale e deve esser<» 
rigorosamente contrattato: 2) II 
lavoro notturno: Dovra essere 
oggetto di contrattazione: 3) 
Tumistl: Garanzia del godimen-
to di tutte le festivita infraset-
timanali. calcolo delle maggio 
razioni su tutti gli istituti con 
trattuali e riconoscimento della 
perceiituale per lavoro in turni 
diurni alle lavoratrici; 4) Cot-
timi: Riconoscimento al consi* 
siglio di fabbrica del diritto di 
contrattazione e di controllo sui 
ritmi e carichi di lavoro e assor-
bimento del comitato cottimi: 
5) Appalti: Divieto del lavoro 
in appal to. del lavoro a domi-
cilio e precario e delle attivita 
produttive parzialmente svolte 
da ditte appaltatrici; 6) Ambien
te dl lavoro: Miglioramcnti per 
l'ambiente e definizione del tipo 
di rilevazioni ambientali e di 
visite preventive da eseguire; 
7) Classificazione: Seala unica 
su sei categorie con declara-
torie uniche. abolizione delle 
qualifiche speciali, fissazione di 
una sola declaratoria per ogni 
categoria. abolizione della IV 
operai e corresponsione per le 
categorie inserite alio stesso li-
vello dell'indennita di contingen-
za piu elevata: 8) Malattia: 
Conservazione del posto per tut-
ta la durata della malattia, del-
rinfortunio e della malattia pro-
fessionale e elevamento. per gli 
impiegati e gli operai. dal 50 
al 66 per cento del Irattamento 
economico per i periodi oltre 
quelli a intera retribuzione; 9) 
Ferie: Pcriodo feriale minimo 
di 4 setlimane per tutti; 10) 
Scatti biennali: Unificazione del 
numero degli scatti (5) e eleva-
zione del loro valore: 11) ln-
dennlta di anxianita: Fissazione 
di nuovi scaglioni; 12) Olritti 
sindacali: Riconoscimento del 
consiglio di fabbrica quale agen-
te unico contrattuale per tutte 
le materie del livello aziendale; 
13) Diritto alio studio: 150 ore 
retribuite per raggiornamento 
nilturale proressionale; 14) Au-
mcntl retributivl: Aumento di 
25.000 lire mensili in cifre uguali 
per tutti i lavoratori e fissazione 
di un divisorio unico per operai 
e impiegati. 
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Edilizia: 2 f eriti al minuto, 1 morto ogni 11 ore 
II 45% di tutti all intortuni mortali ve-

rlflcatlsi in Italia negll ultimi annl tono awe-
nuti In edilizia. In questo settore gli intortuni 
di vario genere hanno ragglunto la cifra ag-
ghtaeclante di 600 ogni giorno, dl 2 teriti al 
minuto, di un morto ogni undid ore. Nel 1970 
gli edili taduti aul lavoro tono atati in Italia 
80 ogni 100 mila addetti, eontro I 20 del-
I'Olanda, I 28 del Belgio, I 48 della Francia. 
In edilizia, un operate su tre ha subito un 
incidente sul lavoro molto serio, apesso Irra-
parabile. Solo nel primo temestre del '73, 14 
lavoratori edili sono morti vittime dl incident! 
mortal! a Torino, di cui 10 in un solo mese. 

Sono poi traglcamenta notl i mortali Intortuni 
awenuti nella galleria del Gran Sasio, a Ternl, 
a Perugia, a Taranto e In declne dl altre 
province. Queste cifre tono contenuta in un 
comunlcato della Federazione unitaria dei la* 
voratorl delle costruzloni (FLC) la quale, « di 
fronte alia sempre piu drammatica acalata di 
infortuni • dl omlcldl blanch! nell'industrla 
delle costruzloni... ha declso un nuovo e forte 
Impegno di tutta la categoria da espllcarsl sul 
terreno della lotta per una trasformazione pro-
tonda dell'attuala organizzazione del lavoro, 
partendo dalla gestiona dinamica dei contraltl 

di lavoro conquistati ». E' un fatto — pro-
segue la FLC — • che I nuovi e Importantl 
contenuti dl tali contratti vengono ampiamente 
dlsattesl dal padronato, con la conseguenza di 
una accentuazlone dello sfruttamento, dei ritmi, 
delle evaslonl normative e della legislazione 
sulla prevenzione eontro gli infortuni e le ma
lattia ». La FLC ha gia declso moment! dl 
lotta: oggi a Torino, eontro gli Infortuni mor
tali, scioperano gli edili, che daranno vita ad 
un corteo e ad un comizio. Domani lo scio
pero interessera II settore edlle della provincia 
di Teramo. 

MANIFESTAZIONE DI METALMECCANICI A PONTEDERA 

Forte corteo e assemblea aperta 
con i lavoratori della Piaggio 

II comizio di Benvenufo: « l a direzione del gruppo usa fufti i mezzi per dislorcere i termini della vertenza » - Dele-
gazioni di edili e di numerosi consigli di fabbrica - La citta ha risposto con slancio - Schieramento attomo alia lotta 

Dal nostro corrispondente 
PONTEDERA, 26 

« Ecco la verita: la Piaggio 
di Pontedera, nei tre annl 
che vanno dal 1970 al 1972, 
con un incremento del 20% 
dei dipendenti ha realizzato 
un aumento del 32% delle uni-
ta prodotte e del 37% del 
fatturato; le unlta prodotte 
in media in un anno da un 
lavoratore sono passate da 
64.5 nel 1970. a 71 nel 1972 
L'incidenza del coato del la
voro complessivo sul fattu

rato, che era del 26,5% nel 
1970 e scesa al 24,9% nel 1972. 
La pratica dello straordina
rio di massa e una costante 
da anni: attualmente vengo
no effettuate mediamente cir
ca 80 mila ore di lavoro 
straordinario al mese che po-
trebbero dare lavoro a 460 
dipendenti ». II volantino che 
riportava questi dati (frutto 
di una inchiesta della FLM) 
e queste cifre che chiaramen-
te dimostrano la condizione 
di super sfruttamento e il 
tenUtivo di rivincita antiope-

Ieri sciopero generate 

Tutta Parma si e f ermata 
per le riforme e i prezzi 

PARMA. 26 
Per 1'awio delle riforme. per 

una nuova ed organica disci-
plina dei prezzi alia scadenza 
del blocco. i lavoratori di Par
ma sono scesi oggi in sciopero 
generale aderendo in massa al-
l'appello della Federazione sin-
dacale prounciale CGIL-CISL-
UIL. I vitali settori del com-
mercio. dcll'industria. dell'agri-
coltura. sono rimasti pressoche 
parahzzati. 

Lo sciopero ha raggiunto le 
punte massime del 100 per cento 
propno nei maggiori complessi 
industriali metalmeccanici come 
le fabbriche « Manzini » e « Lu-
ciani*. oltre che nei cantieri 
edili ed in altri grandi stabili-
menti quali la < Salvarani». la 
e Scic >, le < Vetrerie Bormioli ». 
Vastissima inoltre (superiore al-
1*80 per cento) la adesione alio 
sciopero delle maeslranze dei 

pastifici < Barilla », c Braiban-
ti >. delle Industrie molitorie ol
tre che della alimentazione in 
genere. Massiccia. infine la par 
tecipazione dei lavoratori del 
l'Ospedale Maggiore — dove 
sono stati assicurati i servizi 
indispensabili — e degli uffici 
pubblici. con punte particolar-
menle elevate presso la Pro
vincia e il Comune. I lavora
tori dei servizi pubblici della 
elettricita. gas. acqua. hanno so-
speso in massa ogni attivita. 
mentre autobus e filobus sono 
rimasti fermi per un'ora. 

Una grande dimostrazione di 
forza e di volonta. quindi. of-
ferta dalla classe lavoratrice 
parmense sulla base di una piat
taforma rivendicativa in cui si 
identificano anche le fondamen-
tali esigenze del piccolo com-
mercio. degli esercenti, degli 
artigiani. 

Per le cave-Montedison 

Sciopero generale a 
Lucca e M. Carrara 

VIAREGGIO. 26 
Domani nelle province di 

Lucca e Massa Carrara avrA 
luogo un grande sciopero ge
nerale di 3 ore. di tuttl 1 la
voratori dell'industria, dell'a-
gricoltura, del commercio. del 
pubbllco Implego e del servi 
zi, che esprimeranno la loro 
attiva e concreta solidarleti 
al cavatori ed agli operai dei 
laboratorl della Montedison-
Marmi da mesi ormal Impe-
gnati in un duro scontro, peT 
la salvezza delle cave, cedu-
te dal gruppo ad un private. 

SI svolgera a Viareggio, una 
grande manifestazione al ter-
mlne della quale parlera il 
compagno Elio Giovannlni. se-
gretario confederale delta 
CGIL. I lavoratori della Mon-
tedlson-Marml hanno saputo, 
in questi mesi di lotta, non 
solo reslstere alle pressloni 
piu o meno occulte del ca
valier Caruso, il neo proprie-

tarlo. che tra Taltro ha ml-
nacciato gli operai con lette
rs personali, ma anche con 
iniziative intelligenti ed ade-
guate, hanno saputo conqul-
starsi un vasto schieramento 
di classe operala e di altri 
strati di lavoratori che han
no compreso la glustezza del
la lotta e la sostengono, attl-
vamente, 

I lavoratori chiedono al go-
vemo di dare risposte coe-
rent! al disegno di fondo che 
il movimento sindacale e le 
forze politiche democratiche 
della Regione si sono posti di 
fronte: la costituzione cioe di 
una societa a prevalente Par-
tecipazione pubblica che di-
venti una grande azlenda pi-
lota nel settore del marmo, 
che sfruttl razlonalmente le 
rlsorse natural!, che sla pert 
non un carrozzone in perdi-
ta permanente, ma un'azlen-
da efficlente e dinamica. 

raia, stamanl e andato a ruba 
nelle vie e nelle piazze 

I « piaggisti » di Pontedera 
sono scesi oggi nuovarnente 
in sciopero, e insieme al me
talmeccanici delle aziende del 
comprensorio, hanno dato vi
ta ad un corteo, riunendosi 
poi in una grande assemblea 
«aperta» a tutti, nel corso 
della quale ha parlato Gior
gio Benvenuto. segretario na-
zionale della FLM. 

La piattaforma rivendicati
va — sulla quale sono impe-
gnati i lavoratori di tutto il 
gruppo — e « uscita » dal can-
celli della fabbrica, l'entusia-
smo degli operai e la forza 
del grande movimento di mas
sa l'ha portata in mezzo alia 
gente, ai cittadini, al com-
mercianti, ai lavoratori delle 
altre categorie. La direzione 
Piaggio, che usa tutti 1 mezzi 
offertigli dal suo potere per 
distorcere i termini della 
vertenza, per fame a una in-
degna specuiazione» — come 
ha detto Benvenuto — alio 
scopo di creare divislone e 
confusione, ha avuto una nuo
va ferma risposta: un proces-
so pubblico, che ha bollato 
una politica fondata sull'in-
tensificazione dello sfrutta
mento e sui bassl salari, ed 
una tendenza inequivocabile: 
avanti nella lotta fino al suc-
cesso per imporre l'applica-
zione del contratto, la decisio-
ne dei premi ferie e di pro-
duzione, delle mense, l'eser-
cizio dei diritti sindacali e 
del potere di intervento nel
la organizzazione del lavoro. 

L'imputato, la Piaggio, piu 
volte sfidato a confutare que
ste cifre che offrono testimo-
nianza dei super profitti ac-
cumulati sulla pelle degli ope
rai, era assente. Ma la voce 
di tutta una citta, osservava 
Benvenuto, oggi la deve aver 
sentita di certo. Ne dovra 
tener conto. L'incontro di sta-
mani fra «piaggisti a e po-
polazione della Valdera — che 
e la costante vincente delle 
grandi battaglie condotte eon
tro il monopolio della «Ve-
spa» — e awenuto come 
sempre sotto il segno dell'en-
tusiasmo e di una capacita 
dl iniziativa che la lunghezza 
della vertenza — aperta fin 
dal mese di giugno, quasi 
40 ore dl sciopero — non 
solo non ha sopito, ma ha an-
zi rafforzato. 

Alle 9 gli operai sono uscl-
tl dai cantieri; nella piazza 
della stazione erano ad atten-
derli i metalmeccanici delle 
aziende del pontederese, de-
legazlonl del vari consigli dl 
fabbrica, degli edilL Un cor
teo di mlgliaia di m tute blu » 
ha attraversato le vie cittadl-
ne. preceduto dallo strlscione 
e dalle bandiere della FLM, 
dal gonfalone del comune dl 
Pontedera con la presenza 
del sindaco, accompagnatl dal 
cartelli degli edili, degli ope
rai della Plstonl-Astro, della 
IAM, di tante altre fabbriche, 
il corteo e passato fra due 
all di folia: la citta ha «ri
sposto » con lo slancio che 
viene dalla consapevolezza di 
una comune battaglla di pro-
gresso per far crescere l*oc-
cupazlone, 

s. m. 

Riunito il CD 

unitario degli 

alimentaristi 
a La gravita della situazio-

ne nelle campagne, nel Mez-
zogiorno e in partlcolare nel
le zone colpite dall'epidemia 
colerican, e stata sottolinea-
ta dal compagno Franco Ma-
stidoro a nome della segre-
teria nazionale della Filia, 
(Federazione itallana dei lavo
ratori delle Industrie alimen-
tari) nella relazione introdut-
tiva al lavori del direttivo na
zionale, iniziati ieri, e che 
si concluderanno oggi. 

In partlcolare, e stato pro-
posto Bun rllancio delle lot-
te aziendali e dl zona su pro
blem! di interesse sociale ed 
a sostegno dei reddlti - piu 
bassi, un confronto col go-
verno, sorretto da lotte dl 
zona e regional!, sul ruolo 
delle PP^S. 

Infine, adata la scadenza 
nel "74 dei piu importanti con
tratti del settore alimentares 
Mastidoro ha proposto ail 
superamento degli attuali 20 
contratti di settore, nella pro-
spettiva di un contratto uni
co, per avere strumenti piu 
adeguatl alia lotta per l'agri-
coltura, il Mezzogiomo, le ri
forme e roccupazione e per 
rafforzare comple&sivamente 
il potere contrattuale della 
categoria >. 

Marghera: 
no del PCI 

all'espansione 
del «polo» 
industriale 

VENEZIA, 26 
Le fughe dl gas o le intos-

slcazionl awenuto anche ne
gll ultlml glorni npiopongo-
no drammatlcamente i pro-
bleml esistentl nelle labbrl-
che dl Porto Marghera. «La 
salute non si vende»: in que
sta parola d'ordine si pud 
rlassumere una rivendlcazio-
ne fondamentate delle lotte 
piu recent! del movimento 
sindacale. 

L'allucinante catena dl In-' 
fortunl sul lavoro — 28.567 
solo quelli denunclati in pro
vincia dl Venezia nel 1971, dl 
cui 66 mortali (le cifre non 
tengono conto del lavoratori 
curati nelle infermerle azien
dali) — moltlsslmi del quail 
conseguentl a inalazioni di 
gas, dimostrano tuttavia che 
i temi nocivita-amblente non 
sono ancora stati alfrontati 
in termini risolutlvi e che at-
torno ad ossi vi sono tioppl 
elementl di confusione. 

Andando alio svlluppo dl 
una sene di iniziative la Fe
derazione di Venezia del PCI 
ha convocato, oggi pomerig-
glo, a Marghera, una confe-
renza stampa, nel corso della 
quale il compagno Marruc-
ci ha illustrate richieste e 
obiettivi del nostro parti to 
sulla questione x>mplessiva di 
Porto Marghera. 

La situazione di Porto Mar
ghera, che si presenta In ter
mini particolarmente gravi — 
ha detto Marrucci — e legata 
in primo luogo alle sue stes-
se caratterlstiche dl « polo in
dustriale di base ». inteso co
me concentrazione cio6 dl ln-
dustria tlplca per gli altl 11-
velll dl noclvita e di Inquina-
mento. 

Noi comunistl — lia prose-
guito Marrucci — rifiutando 
l'alternativa fra Venezia e 
Marghera, fra industria e arte, 
riteniamo che il problema di 
Porto Marghera debba essere 
collocato nel quadro ai preci
se scelte general! che abbiamo 
piu volte rivendicato: a) rivl-
talizzazione del rentro stori-
co. favorendo 11 rilancio di at
tivita economiche fondamen-
tali, come il porto, la cantie-
rlstica, il vetro, le attivita ar-
tigianall e 1 settori terzJarl; 
b) rlqualificazione del tessuto 
urbano di Mestre e dei co-
muni circostanti; c) riequill-
brio economico-sociale nel ter-
rltorio provinclale in rappor-
to con le altre aree sottosvi-
luppate della regione, attra-

verso la trasformazione e lo 
svlluppo dell'agricoltura e dl 
altre attivita col legate, e la 
dlffusione del processo di in-
dustrializzazlone. 

Marrucci ha quindi precl-
sato le proposte del nostro 
partito in merito al probleml 
specifici di Porto Marghera. 

II primo oblettivo da per-
segulre — ha affermato — e 
il risanamento e 11 rinnova-
mento della struttura produt-
tiva esistente. Questo proces
so dovra avvenire all'interno 
delle attuali aree industriali 
e sotto 11 rigido controllo pub
bllco. 

Noi infatti esprimlamo deci
samente il nostro parere con-
trario ad ogni niteriore espan-
slone del « polo ». coasapevoll 
altresl che la difesa dei llvelli 
di occupazione si garantlsce 
imponendo la selezione qua-
litativa degli Investlmenti sla 
nei confrontl del rrossl mo-
nopoli privati che delle Parte-
cipazioni statali. 

Rispetto ai settori produttl-
vl fondamentali nil obiettivi 
da perseguire sono: a) nel 
settore chimico: blocco della 
chimica dl base e svlluppo 
di quella derivata (quindi 
no al raddoppio del craking 
deU'etilene); rinnovamento del 
settore dei fertilizzantl; rlqua
lificazione del settore coke e 
vetri; svlluppo del settore fi
bre: svlluppo della ricerca; 
b) nel settore alluminio: coor-
dinamento delle lavorazionl 
di base e sviluppo nelle se-
conde e terze lavorazionl; 
c) eliminazione del porto pe
trol! e blocco di qualsiasi 
espansione delle produzioni 
di rafflnazlone. 

Le autorita competenti con 
in primo luogo il Consiglio 
comunale e il sindaco. devono 
usare tutti 1 poteri per inter-
venire su tali sltuazioni, im
porre il risanamento di certi 
implant!, garantire la salute 
e llncolumita del lavoratori, 
intervenendo anche se neces-

sarlo, - come nel caso del 
«*IDI» e del «DL 2 », con or-
dinanze dl chiusura. 

Clamorosa conferma degli errori 
(Dalla prima pagina) 

la magglor parte entro il 1075. 
A tre annl dl dlstanza, poche 
centlnaia soltanto sono 1 postl 
dl lavoro creatl. E le prevlslo-
nl sono dl poter realizzare so
lo 16mlla postl dl lavoro en
tro II 1977. altri lOmlla negll 
annl successlvi. Circa 15mlla 
postl di lavoro non sono an
cora deflniti. Risulta eviden
te — e 11 mlnlstro lo ha detto 
espllcitamente — che all'atto 
della dellberazione del CIPE 
non era pronto alcun proget-
to e che solo successivamente 
sono stati lmpostatl alcunl dl 
essi; nella grande maggloran-
za del casl 1 progetti dl inve
stlmenti industriali nelle due 
reglonl restano alio stato dl 
<( semplicl Ipotesl». 

Clamoroso e, a questo rl-
guardo, il caso deU'Elettrome-
tallurgico (4 mila postl dl la
voro) e dell'implanto di al
luminio ad esso collegato (3 
mila postl). Per questo ultimo 
non si e trovato piu nemme-
no l'ente Impegnato a realiz
zare tale iniziative. Analoga-
mente, sempre in aria e 11 
progetto SARP (impianto chi
mico da localizzare a Llcata) 
e 11 progetto SALCEMBrlll 
(Impianto dl chimica seconda-
rla): per questo ultimo I po
sti dl lavoro previstl sono 
4400. 

Per quanto rlguarda il quin-
to centro siderurgico di Giola 
Tauro, il ministro per il Mez
zogiomo ha sostenuto la sua 
nota tesi suH'alto costo dello 
impianto in conseguenza del 
maggiori oneri da sopporta-
re per le infrastrutture nella 
zona. Ha reso noto quanto 
avevamo gia anticlpato, che 
cioe 1'IRI ha modificato 11 
progetto originario, e che ora 
si prevede di realizzare in 
due tempi un impianto per 
complessivi 7500 postl di la
voro e un investlmento com-
plessivo di circa 1000 millar-
di. In sor.tanza, Donat Cattin 
ha continuato a sostenere che 
dato l'alto costo del comples-
so siderurgico, sarebbe prefe-
ribile impiantare a Giola Tau
ro un altro tipo di industria, 
senza che peraltro 11 mini
stro sia stato In grado di in-
dicare alcuna alternativa de-
gna dl essere presa In consi-
derazlone. Questo orlentamen-
to di Donat Cattin ha susci-
tato general! reazloni contra-
rie, e particolarmente fra de-
mocristiani (alcuni hanno ri-
lasciato durisalme dlchiarazio-
nl) e alleati di governo, tran-
ne I repubblicani. 

Sulla questione di Gioia 
Tauro l'atmosfera si e fatta 
tesa ancor piu, allorquando 
il compagno Giacomo Mancini, 
del FSI, ha confutato talune 
affermazioni del mlnlstro per 
il Mezzogiomo. chiedendo che 
venlssero foraiti alia commis-
sione document! e pareri tec-
nici favorevoli alia tesl della 
reallzzabilita dell'investimento 
nella piana di Gioia Tauro. 

Proseguendo nella sua espo-
sizione, Donat Cattin ha so
stenuto che quasi tuttl i 7 
mila mlliardl della legge per 
il Mezzogiomo sarebbero or
mal Impegnati e che 11 nuo
vo governo si troverebbe sen

za disponlblllta dl fondi. fat
ta eccezlone per 450 millardl 
da utillzzare per i , progetti 
speciali. E', questn, la par
te meno chiara della relazio
ne dl Donat Cattin, percho, 
se e vero che sulla carta 11 
grosso delle comme e impe
gnato, e altrettanto vero che 
grande parte delle opere fl-
nanziate non ha avuto alcun 
seguito in sede di attuazio-
ne (si pensl alle centlnaia 
dl millardl Impegnati con 1 
« pareri dl conformitaw a fa-
vore dl inlaiatlve Industrial! 
che poi non sono state avviate 
e per le quali, secondo 11 mi
nistro, mancano le condlzio-
ni per reallzzarle nel futuro). 
Occorre quindi - ad avviso 
del parlamentarl comunistl — 
utillzzare subito questo dona-
ro, revocando 1 «pareri di 
conformita». D'altro canto, 
non si pub mettere sotto ac-
cusa, come fa Donat Cattin, 
la politica segulta sino ad 
ora, e poi rlfiutarsl dl cor-
reggere le sltuazioni che si e 
ancora in tempo a corregge-
ge, dlrottando taluni grossi 
finanziamentl verso iniziative 
piu vallde. CI rlferiamo alle 
centlnaia dl millardl impegna
ti dal governo di centro-de-
stra (e non ancora spesi) 
per cosiddettl «programmi dl 
completamento» nel campo 
delle infrastrutture civil! con 
criteri basatl sul peggiore e 
tradlzionale clientelismo ed 
elettorallsmo pasticcioni. CI 
rlferiamo ancora all'intenzio-
ne di erogare gli mcentivi al 
grossi gruppi della chimica 
(e cib in base alia vecchia 
legge per il Mezzogiomo e 
in violazione della nuova). 
Non si pub, insomnia, tuonare 
eontro gli incpntivi agli in
vestlmenti a scarsa occupa
zione e poi continuare nel 
vecchio andazzo. 

Concludendo, 11 ministro 
Donat Cattin ha rlproposto 
le sue tesl sui nuovi indirizzl 
cui dovrebbe lsplrarsl la po
litica meridlonalistica, sla con 
le modlfiche alle incentiva-
zloni Industriali per favorire 
l'industria ad alto tasso di 
occupazione, sla per una coe-
rente applicazione dell'idea 
dei «progetti special!». Pur-
troppo, questa giusta vlslone 
e inficiata da una Imposta-
zione autoritarla che con trap-
pone una presunta efficlenza 
al controllo democratico, e 
nel fatti tende a mortlficare 
ristltuto regionale. Tutta la 
esperienza della Cassa dimo-
stra che senza controllo de
mocratico non vl e efficienza 
e si comDiono i plit gravi 
abusi ai danni delle popola-
zioni del Mezzogiomo. 

II compagno LA TORRE 
dopo la relazione del mlnl
stro Donat Cattin, ha richie-
sto a nome del gruppo comu-
nlsta il rinvio della discussio
ne con questa motivazlone: 
«L'iniziatlva del gruppo co-
munista che ha proposto la 
riunlone delle due commis
sion!, ha detto La Torre, ten-
deva a realizzare un confron
to costruttivo che non ha po-
tuto reallzzarsl per I r!tardl e 
le contraddlzloni emerse nel
la stessa maggioranza. 

«La relazione del ministro 

— egll ha agglunto — non ha 
offerto gli element! per arrl-
vare oggi a conr.lusionl post* 
tive. La lmpresslonante do-
cumentazlone fornita dal-
l'on. • Donat Cattin costl-
tuisce infatti, un forte at-
to dl accusa verso la politica 
segulta fino ad oggi ed In 
modo partlcolare dal gover
no Andreottl che con la sua 
azlone ha svuotato i principl 
lnnovatori contenuti nella legge 
853, sperperando centlnaia di 
mlliardl. Ma In pari tempo 
— ha agglunto La Torre — 
11 ministro non e stato in 
grado di indlcarcl come il nuo
vo governo intende corregge-
re gli errori del passato e non 
cl ha presentato alcuna pro-
posta nuova realizzabile nel-
i'immediato futuro. 

« i l quadro fornitocl per 

auanto rlguarda 1'attuazlone 
egll Impegnl assunti nel 

1970-71 con i famosl «pac-
chettl» Clpe per la SIcllia 
e la Calabria, e sempllcemen-
te sconvolgente. 

«Si tratta ora di stabllire 
che cosa si Intende fare su
bito per soddlsfare le legittl-
me attese di quelle popolazio-
nl e dare credlbilita alio Sta
to democratico. Particolar
mente urgente e 11 supera
mento dl ogni lncertezza per 
dare attuazlone all'lmplanto 
siderurgico di Giola Tauro e 
per le princlpall Iniziative 
previste per la Slcllla. Occor
re. inoltre, rlesaminare tuttl 
gli Impegnl assunti dal gover
no dl centro destra sul fondl 
della Cassa per recuperare le 
somme che si possono rende-
re disponlbili ed lmpegnarle 
in Iniziative corrlspondentl al
le esigenze di sviluppo indi
cate dalle regionl meridio
nal!. 

«Sl tratta infine dl concre-
tizzare le nuove proposte sia 
per il finanziamento urgente 
di nuove iniziative (impian-
ti industriali e progetti spe
ciali) e per quel che concer-
ne 11 programma a lungo ter-
mine e le modlfiche alia leg
ge 853. 

«Per questi motivl — ha 
concluso La Torre — chledla-
mo che vengano fornlti tuttl 
i document! a cui ha fatto rl-
ferimento il Ministro nella 
sua lunga esposizione per 
mettere le Commission! par
lamentarl In condizione dl 
avere un quadro complete dl 
tutte le questionl in discus
sione. Per qu 'Sto si lmpone 
11 rinvio del dibattito 
alia prossima settimana ed 
in quella sede 11 gruppo comu-
nista si riserva di entrare nel 
merito delle slngole questio
nl presentando precise pro
poste. Cib faremo con grande 
senso di responsabilita per 
favorire la definizione di 
quelle iniziative che con ur-
genza vanno realizzate per 
fronteggiare la drammatica 
situazione del Mezzogiomo». 

La proposta dei comunistl, 
dopo ampio dibattito, e stata 
accolta da tutti 1 gruppi, fat
ta eccezione dei fascist!, e 
si e declso che la commlsslo-
ne tornl a riunlrsl glovedl 
prosslmo, giorno nel quale 11 
ministro per il Mezzogiomo 
dovra fornire ai parlamentarl 
! document! richiestl. 

L'incontro per le pensioni 
(Dalla prima pagina) 

tl del governo — e detto nel 
comunlcato — hanno « ampia
mente esposto la situazione 
economica. lo stato del bilan-
cio e le mlsure adottate per 
fronteggiare le minacce infla-
zlonistlche ». 

I rappresentanti sindacali 
hanno comunlcato anche di 
avere illustrato la strategia di 
politica sindacale in materia 
di investlmenti nel mezzogior-
no e per le riforme e a hanno 
sottolineato il valore politico 
della scelta concernente l'au-
mento dei redditi piu bassi e 
meno difesi nell'azlone com-
plessiva del sindacaton. 

Uscendo dalla riunlone di 
palazzo Chigi il ministro Ber-
toldi ha definite la riunlone 
come «interlocutoria» ed ha 
agglunto che agli impegni di 
massima sono stati presl nel 
quadro dl una ulteriore valu-
tazlone perche 1 sindacati han
no fatto delle proposte che il 
governo si riservava di valu-
tare responsabilmente ». 

a Negll accordi del Vimi-
nale — ha detto ancora Ber-
toldi — e'erano soltanto gli 
aument! dei minimi di pen-
sione e del sussidio di dlsoc-
cupazione. Ora vi sono uffi-
cialmente delle novita, che 
sono Taumento degli assegni 
familiari e rabolizione de! 
masslmall dei contributi per 
gli assegni stessi». Bertoldi 
ha agglunto che e stata fatta 
anche una panoramlca gene
rale della situazione economi
ca, anche in relazione ai pro
blem! del Mezzogiomo e del-
l'occupazione. SI e parlato an

che brevemente dell'univer-
sita. 

La Malfa si e llmltato ad 
affermare che l'incontro «e 
andato bene», mentre Stortl 
ha confermato che e stato 
fatto un discorso a carattere 
generale e che invece l'incon
tro delle prossime settimane 
si soffermera 6ui probleml spe
cifici. 

Nella mattinata, prima del-
l'incontro con i sindacati, si 
e svolta a Palazzo Chigi una 
riunlone fra il presidente del 
Consiglio, Rumor, i ministr! 
del Bilancio, delle Finanze e 
del Tesoro. Giolitti, Colombo 
e La Malfa, e il ministro del 
Lavoro, Bertoldi. Sul risulta-
ti della riunione lnterministe-
riale, che font! ufficiose han
no definito a preparatoria », 
non si sono avute comuni-
cazIonL All'uscita dall'incon-
tro con Rumor, tuttavia, Co
lombo, La Malfa e Bertoldi 
avevano rilasciato alcune di-
chiarazioni da cui traspare 
chiaramente che un esame ve
ro e proprlo del problema 
pensioni e delle sue impllca-
zioni politico - finanzlarie, in 
sede dl governo, non e sta
to ancora compiuto. Dalle 
stesse dichiarazioni, inoltre, 
emerge che in seno alia co-
sidetta «troika » finanziaria 
prevalgono orientamenti re-
strittivi soprattutto per quan
to riguarda gli stanzlamentl 
pubblici necessari a coprire 
le spese da destlnare ai mi-
glioramenti delle pensioni, de
gli assegni familiari e della 
indennita di disoccupazione. 

Lasclando Palazzo Chigi, 
Colombo aveva detto, in parti-
colare, che il govemo esami-

DISCUSSI GLI EFFETTI DELLA STRETTA CREDITIZIA 

Contrasti nella Confindustria suite piccole imprese 
H Comitato centrale per la 

piccola industria, nel quale la 
Confindustria relega i problemi 
delle imprese di rninori diroen-
sioni che pur rappresentano la 
stragrande maggioranza dei suoi 
aderenti, si e riunito ieri col 
proposito di definire la «vera 
politica > per la piccola im
press. A parte tale pretesa — 
una politica per la piccola im-
presa richiede, anzitutto, una 
definizione di cosa si intende per 
«piccola fmpresa*. cosa che la 
Confindustria non vuol fare per 
includere nel ndvero anche le 
filiali dei grandi gruppi; non-
che un riesame di problemi tri-
butari, associativi, di rappresen-
tanza autonoma, di forza con
trattuale che la' Confindustria 
non ha mai posto all'ordine del 
giorno — la riunione di ieri si 
& concentrata sulla questione del 
finanziamento. 

Poiche per quanto riguarda il 
capitate la Confindustria appog-
gia le richieste dei gruppi fi-
nanziari per agevolare fl capi-
tale azionario quotato in borsa, 
a scapito della piccola impresa. 
la discussione si e ulteriormente 
ridotta aU'esame dei problemi 
del credito. 

Ma non di tutti: per il cre

dito ordinario la Confindustria 
non ba proposte alternative ri-
guardo al sistema di discrimi-
nazione dei tassi d'interesse a 
spese della piccola impresa. Non 
propone alcuna riforma del si
stema bancario; ne del modo 
in cui si formano i tassi d'inte
resse; ne delle competenze ri-
spettive del Comitato intermini-
steriale per il credito e delle 
Region! in fatto di direttive al 
sistema bancario. Insomma. lo 
unico punto in discussione nella 
organizzazione padronale sem-
bra essere quello delle agevo-
lazioni. 

LA TORTA — Proprio nella 
utflizzazione delle agevolazioni 
statali si e aperto nella Con
findustria. da qualche tempo. 
un cospicuo scontro. La torta 
da spartire non e fllimitata. Lo 
ampliamento del credito age-
volato rischia di rafforzare la 
spinta inflazionistica se fatto in 
modo indiscriminato. Che cosa 
chiede, allora. la Confindustria? 
Per ora il puro e semplice fi
nanziamento dei progetti pre-
sentati dai grandi gruppi finan-
ziari FIAT. Montedison, Liquigas 
ed altri ancora senza alcuna 
verifica della loro rispondenza 
in termini di occupazione e di 

ntflita per fl mercato e le altre 
branche dell'economia italiana. 

Lo csblocco dei finanziamen-
ti> di cui si parla in quest! 
giorni — fl Comitato dei mi-
lustri per la programmazione 
economica (CIPE) e convocato 
per domani per riparlarne — si 
traduce in realta neirattribuzio-
ne della maggior parte del cre
dito agevolato a pochi grandi 
gruppi finanziari. Gruppi come 
FIAT, Montedison o Pirelli. 
sempre pronti a dichiararsi 
« multinazionali > quando si trat
ta di sfuggire a direttive di 
programmazione nazionale, non 
raccolgono all'estero (o dai pro-
pri azionisti) i mezzi per finan-
ziare i loro progetti ma si met-
tono in prima fila e di prepo-
tenza a mungere la vacca del 
bilancio economico nazionale. 

La Confindustria, dando l'ap-
poggio a queste richieste. lo 
toglie di fatto alle piccole im
prese. Alza la voce, se non altro 
per evitare che si dissocino per 
entrare a far parte della CON-
FAPI. ma nei fatti si limita a 
riproporre fl fumo negli occhi 
di misure parziali e assistenziali. 

LA STRETTA — La discus
sione in seno al comitato della 

piccola industria sulla stretta 
creditizia sta ponendo in evi-
denza. di fronte all'aumento dei 
tassi d'interesse e alia contem-
poranea limitazione dei prestiti. 
che il «razjonamento» non e 
solo quantitativo. Le direttive 
del governo per la selezione del 
credito, dicono alcuni, falliscc-
no perche le bancbe le appli-
cano a modo loro, cioe esclu-
dendo le imprese piu deboli e 
spmgendole al falumento. Que
sto comportamento delle bancbe 
pone il problema della loro di
rezione politica dell'effettiva 
selezione ma fomisce solo una 
parte della verita. Altri si chie
dono perche, di fronte a bancbe 
a dimensione nazionale ed in-
ternazionale, la piccola impresa 
debba pagare in permanenza il 
3 per cento in piu nel Mezzo
giomo; perche a parita di ga-
ranzie debba pagare piu la pic
cola che la grande. Questa e 
la vera < stretta » permanente 
— oggi pericoktsamente accen-
tuata — del credito. Le agevo
lazioni possono essere usate be
ne o male, piu o meno ampie, 
ma anche il loro effetto dipen-
dera dall'insieme della politica 
creditizia. 

nerfi, «le richieste del rap
presentanti sindacali dopo l'in
contro, e vedrft se ci sono e 
dove sono ie rlsorse necessa-
rie per far fronte agli one
ri)). Bertoldi, a sua volta, ave
va ripetuto che si trattava 
di ascoltare le richieste del
le confederazioni «dal mo
mento che finora non c'e sta
ta nessuna trattativa fra go
verno e sindacati su questo 
tema ». 

Piuttosto preoccupanti erano 
state infine le dichiarazioni 
dell'on. La Malfa, 11 quale, ri-
spondendo alia domanda se 
la spesa fosse piu o meno 
lntorno al mille miliardi (ma 
le richieste confederal! Ipo-
tizzavano una spesa di cir
ca 1400 miliardi), aveva detto 
testualmente: «Per i pensio-
nati. mi displace dire meno, 
ma i soldi non hanno quali-
f icazione ». 

Ancora La Malfa, riferendo-
si al fatto che il presidente 
della giunta del Piemonte ave
va respinto una sua richie-
sta di non concedere libri 
gratis nelle scuole medie, co
me invece quella Regione ha 
deciso, ha volute richiamar-
si ai problemi del Mezzogior-
no in termini per lo meno 
strani. a Andando avanti con 
questi sistemi — ha affer
mato — il Mezzogiomo ri-
mane il rimorso di cosclen-
za degli italiani: ci si pensa 
quando non c'e nulla da di-
stribuiren. Come se le dram-
matiche question! economlco-
sociali del Sud dovessero es
sere affrontate con le scarse 
rlsorse finanziarie attribuite 
alle Region!; come se, in al
tri termini, un problema di 
a coscienza nazionale» (cosl 
lo stesso La Malfa lo ha de
finito) di questa vastita non 
fosse anzitutto un problema 
dello Stato. 

A parte questa sortita del 
ministro del Tesoro, che ol-
tretutto suona come una mor
ti ficazione delle autonomle re-
gionali, per quanto riguarda 
Ie spese per le pensioni, gli 
assegni familiari e l'indenni-
ta di disoccupazione va ri-
cordata una messa a punto 
della CGH, da noi resa nota 
nei ffiorni scorsi In cui si 
preclsava che l'accoglimento 
di tutte le richieste sindaca
li per 1 lavoratori dipenden
ti comporterebbe per l'anno 
prosslmo un « maggiore onere 
a canco delle grandi impre
se e degli aprari di 289 mi
liardi ed una maggiore spe
sa a carico dello Stato di 
167 mlliardl». 

La prima spesa pud esse
re affrontata attraverso varie 
misure e In primo luogo me-
dlante il reperimento delle 
evasionl contributive, stima-
te pari a circa 1500 miliar
di, e con rabolizione dei mas
slmall nel contribute degli as
segni familiari. 

«Quanto alia maggiore spe
sa a carico dello Stato — 
chiariva la ricordata nota del
la CGIi — e da rilevare co
me in tal modo lo Stato ver-
rebbe aa assumere a suo ca
rico solo una parte delle spe
se che oggi gravano Inglusta-
mente sull'INPS ' (per corsl 
dl addestramento professlona-
le, ispettorati del lavoro, col-
locator!, ecc.)». 
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Sono uscite dagli argini dopo i nubifragi le acque del Panaro e del torrente Tiepido 

UN METRO D'ACQUA COPBEIIMOPENESE 
t 

Allagati cinquemila ettari di campagne, centinaia di case, fabbriche, strode, due popolosi quartieri del capoluogo - Con mezzi anfibi solvate 350 
persone - II pronto intervento del Comune e del la Regione Emilia - La responsabilita del governocentrale-Due torrentistraripanonell'empolese 

MODENA — Cosi si presentava ieri un quartiere allagato del capoluogo 

II governo chiamato in causa 

Oggi alia Camera 
risposte al PCI 
sulla giustizia 

Alia commissione competente il ministro riferisce 
sullo stato delle carceri e sulla organizzazione 

giudiziaria 

Oggi 11 ministro della Giu
stizia, Zagari, alia competen
te commissione della Camera 
riferira. in risposta a inter-
Togazioni parlamentari e so-
prattutto a una risoluzione 
del gruppo comunista. sulla 
situazione nelle carceri e sui 
gravi problemi dell'organlzra-
zione della giustizia in gene-
rale. 

La risoluzione del deputatl 
del PCI, dopo un'ampia pre-
messa in cui si ricordano il 
massiccio esodo di cancellle-
ri con conseguente carenza 
degli organici e l'ulteriore al-
lungamento del «gia intolle-
rabili tempi processuali», e 
si deplora che ramministra-
zione della giustizia, bench6 
esistano leggi e prowedimen-
ti non sia stata adeguata e 
ristrutturata. impegna il go
verno «ad adeguare con im-
mediatezza le strutture e gli 
uffici alle esigenze di una 
moderna e democratica orga
nizzazione » della giustizia 
«nel rispetto del principio 
costituzionale ». 

Inoltre, il governo e 1m-
pegnato a «prowedere con 
tempestivita alia Immissione 
nei ruoli del personale man-
cante, alia ristrutturazione 
degli uffici central! e peri-
ferici e alia riorganizzazione 
del servizi, awalendosi delle 
nuove dotazioni organlche del 

personale e disponendo rapl-
di prowedimenti per l'ade-
guamento degli organlcl». 

Non si tratta solo, in so-
stanza, di accelerare al mas-
simo la predisposizione degli 
strumenti per 1'afflusso dei 
cancellieri (previsto dal re-
cente decreto del governo), 
ma anche di dare attuazione 
a leggi da tempo esistenti 
quali la ristrutturazione dei 
ministero e degli uffici, 1'as-
sunzione di 4 mila coadiutori 
dattilografi, e via dicendo. 

Oltre a questi problemi, due 
interrogazioni oomuniste, di 
cui, come la risoluzione, e pri-
mo firmatario il compagno 
Coccia, pongono molteplici 
quesiti sulla situazione nelle 
carceri e sui suoi drammatici 
sviluppi fra luglio e agosto. 1 
cui riflessi a Hvello giudizia-
rio si stanno avendo in questi 
giorni con la chiamata in 
causa fra l'altro. ai fini del
la determinazione delle re
sponsabilita, del direttore ge
nerate Manca, aindiziato di 
reato ». 

Nelle interrogazioni, doe, si 
pongono quesiti sui tratta-
mento e sulla morte dl al-
cuni detenuti in attesa di giu-
dizio, sui trasferimenti puni-
tivi e discriminati ecc. Su 
tutti questi problemi Zagari 
dovra, oggi, fornlre una esau-
riente risposta. 

Era stato accusato per la morte di un missino 

SCARCERATO A REGGIO 
IL COMPAGNO ROSSI 

La concessione della liberta provvlsoria - II suo ar-
resto avvenuto in seguito alle provocatorie mano-

vre dei fascist! 

Dal nostro corrispondente 
REGGIO CALABRIA, 26. 

Con una ordinanza del giu-
dice istrutiore dottor Brenno 
Galli e su conforme parere 
della Procura della Repubbli-
ca presso il tribunate di Reg-
gio Calabria, e stata ordina-
ta la scarcerazione del com
pagno Antonino Rossi in ap-
plicazione della recente leg-
ge che consente I'adozione 
della liberta prowisoria an
che nei casi di emissione ob-
bligatoria del mandate di cat
tura. 

Dopo ben 57 giorni di de-
tenzione, il compagno Rossi 
— tratto in arresto sotto la 
accusa di omicidio pretenn-
tenzionale in relazione alia 
morte del missino Santoste-
fano che, assieme ad altri 
gruppetti di missini, aveva 
mscenato una continua e gra
ve provocazione contro una 
mamfestazione sui caiovita, 
indetta dal nostro partito — 
ha potuto riabbracciare la mo-
glie, i suoi tre figli, una pic-
cola folia di amici e com-
pagni. 

L'alteso prowedimento pre
cede di alcuni giorni i risul-
tati finali della perizia ne-
croscopica effettuata dai pro-
fessori Faraone ed Ortese sui 
cadavere del Santostefano. 

Alio stato attuale dell'istrutr 
toria non e stata piu rite-
nuta necessaria la permanen-
za in carcere del compagno 
Rossi, finito in galera per la 
deposizione del brigadiere di 
pubblica sicurezza Arezzo. 
colnvolto dal caporione mis
sino Ciccio Franco in una 
«testimonianza» che e pale-
se violazione del segreto 
istruttorio e che inquina — 

come piu volte abbiamo avu-
to modo di rilevare — for-
temente le prove specifiche 
sulla presunta colpevolezza 
del nostro compagno. 

II prowedimento di conces
sione della liberta prowiso
ria sdrammatizza la violen-
ta pressione esercitata dai 
missini e dalla compiacente 
stampa di destra che si erano 
buttati con accanimento nei 
tragico epilogo di una pro
vocazione da loro stessi or-
ganizzata per tentare una 
spregiudicata campagna anti-
comunista e di linciaggio mo
rale verso il compagno Ros
si, estraneo al fatti a lui im-
putati. 

II magistrate inquirente, nei 
fare riferimento agli ottimi 
precedent! penali del compa
gno Rossi, entra nei merito 
dei fatti sostenendo che, alio 
stato delle indagini, il reato 
che potrebbe addebitarsi al 
nostro compagno sarebbe 
quello di aver dato al Santo
stefano una forte spinta che, 
per la sua scarsa efficienza 
lesiva, non pud ritenersi tale 
da far intendere la volonta 
di ledeme l'integrita listca. 

La fase istruttoria del 
processo continuera, ancora, 
con 1'acqulsizione dei risul-
tatl della perizia medico-le
gate e con l'ascolto di tutti 
i testimoni. Non c'e dubbio, 
intanto. che la concessione 
de»a liberta prowisoria, an
che per le motivazioni che la 
giustificano, pone fine all'ln-
degna speculazione missina 
riportando il tragico evento 
nella sua dimensione umana 
e restituendo l'analisi dei fat
ti al vaglio sereno della ma-
gistratura. 

e. l . 

MODENA. 26 
Le acque del flume Panaro e del torrente Tiepido uscite dagll argini Ieri sera hanno 

allagato quasi cinquemila ettari di terreno agrlcolo, centinaia di abitazlonl, fabbriche e strade. 
Nei capoluogo II popoloso quartlere Modena Est e s»a»n *ommerso da oltre un metro di acaua: 
sono rimaste bloccate 150 aziende artigiane e i tdustriali ed oltre 1800 famiglk hanno avuto 
la casa inondata. L'alluvione si e estesa poi verso i comuni di Nonantola, Bomporto, Ca-
stelfranco. In alcune zone il livello delle acque ha superato i due metri. Non si lamentano 
vittime mentre i danni, an 

dieci miliardi, ma i danni 
subiti soltanto nelle ultime 

Al comune di Enna 

Arrestato il capo 
dell'ufficio tecnico 

ENNA. 26 (B.M.) 
L'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico del Comune di Enna Vin-

cenzo Buscemi. 6 stato arrestato insieme a un imprenditore edile. 
Antonio Murgano. in seguito al mandato di cattura emesso dal 
Procuratore della Repubblica. I due sono accusati di truffa ag-
gravata e convocati per avere denunciato e riscosso somme per 
lavori non eseguiti nell'edificio di scuole elementari del vicino 
Comune di Calascibetta. 

L'ingegnere Buscemi e inoltre accusato di falsita per avcre. 
nella sua qualita di direttore dei lavori, firmato i certificati dello 
stato di avanzamento dei lavori. Nessun prowedimento e stato 
preso invece. e la cosa sorprende molto, nei confronti dei re-
sponsabili del Genio civile e del sindaco di Calascibetta che 
questi certificati dovevano esaminare e vistare. 

1 Le indagini che hanno portato al clamoroso arresto del Buscemi. 
• che il 22 maggio scorso era gia stato sentito da un altro magistrato 
che indaga sulle vicende del piano regolatore di Enna, si sono 

. iniziate e concluse nei giro di una settimana. La Procura e in-
tervenuta in seguito a esposti presentati dal responsabile del
l'Ufficio tecnico di Calascibetta. Lo stesso Procuratore compl un 
sopralluogo e ordinava la disposizione dei lavori e la nomina di 
un perito al quale sono bastati solo due giorni per constatare 
responsabilita talmente evidenti da indurre il magistrato a spic-
care il mandato di cattura. Buscemi aveva eseguito anche alcune 
modifiche al piano regolatore ed era stato posto sotto accusa 
dal PCI per le sue malefatte. 

Documento al processo contro « L'Ora » 

Nota su legami 
fra la mafia 
e la f amiglia 
di Scaglione 

Dalla nostra redazione 
GENOVA, 26 

Una indagine riservata su 
eventual! legami del procu
ratore della repubblica di Pa
lermo, dottor Pletro Scaglione, 
o di suoi familiari, con am
bient! mafiosi, era stata sol-
lecitata dalla procura genera
te della Repubblica un anno 
prima che il dottor Scaglio. 
ne venisse assassinato. 

Lo si e appreso questa mat-
tina davanti al tribunate dl 
Geneva dove era in corso 
una udienza del processo per 
diffamazione a mezzo stam
pa, nei confronti di alcuni 
giornalisti del quotidiano 
« L'Ora » di Palermo. 

Esattamente il 24 marzo 
del 1970, il procuratore ge
nerate dottor Antonio Bar
celona, aveva chiesto all'al-

lora comandante della legione 
dei carabinieri di Palermo, ge
nerate Carlo Alberto Della 
Chiesa, informazionl riserva-
tissime su questa vicenda. II 
generate Delia Chiesa aveva 
risposto di non poter acce-
dere alia richiesta, in quan-
to si trattava dl un magistra
to e che pertanto l'indagine 
doveva essere condotta da un 
altro magistrato, ne di poter 
sottoscrlvere 1'eventuale rela
zione. Poteva pero fornire i 
dati di fatto, acquisibili da 
documenti, e informazioni re
lative ai familiari. 

Ed e per l'appunto la no
ta che, recapitata questa mat-
tina direttamente da un uf-
ficiale dei carabinieri al pre-
sidente del tribunate, dottor 
De Luca, e stata letta nei 
corso deH'udtenza. Si e cosl 
appreso che da voci ufficiose, 
in quel periodo la questura 
di Agrigento aveva esaminato 
i'eventualita dl applicare prov-
vedimenti nell'ambito della 
azione antimafia, al padre, 
alio zio e al genero del dot-
tor Scaglione. Altri parent! 
avevano avute vicissitudlnl 
giudiziarie. Uno zio della so-
rella di Scaglione era stato 
condannato all'ergastolo per 
concorso in duplice omicidio. 
Si era rifugiato negli USA a 
quanto pare sotto falso nome. 

II rapporto riferisce pol di 
alcune amicizie del procura
tore Scaglione. Nei 1942, quan-
do era pretore a Palermo, 
fu uno dei testimoni alle 
nozze di Bertolino, indicato 
come legato ad ambtenti ma
fiosi. Padrino del figlio del 
procuratore ucciso fu Pietro 
Longo, in merito al quale, 
il rapporto dei carabinieri for-
nisce una dettagliata biogra-
fia di tipo mafioso: costul 
sara sentito come testimone. 
Era negli USA, negli anni '20-
'30, dove la sua famiglia era 
legata ad Al Capone e Frank 
Coppola. Nei '29 tomb in Ita
lia ricco a milioni (altera). 
Suo padre restato negli USA 
fu assassinato nei 1931. 

che se non vl e alcuna stl-
ma ufficiale, si aggirano sui-
l'ordine dl alcuni miliardi. La 
situazione oggi non ha ac-
cennato a migliorare: la piog-
gia, che ha continuato a bat* 
tere sull'Appennino e su mol-
ti centri della provlncia, ha 
aumentato la massa d'acqua 
che fuoriesce da due falde 
apertesi negli argini del Pa
naro nei pressl della citta. 

L'alluvione ha colpito, ma 
in dimension! piu ampie, le 
stesse zone che I'll e 11 15 
settembre del 1972 furono al-
lagate dal Panaro. Alia sola 
distanza di un anno, Modena 
ha pertanto subito nuovi e 
sempre piu pesanti danni; 
migliaia dl cittadinl sono sta-
ti ancora una volta mlnac-
ciati. 

Sono bastati tre giorni dl 
pioggia, prima intermittente 
pol continua per ventiquat-
tro ore, a provocare la nuova 
inondazione; il segnale di e-
mergenza e scattato nei prl-
mo pomeriggio di martedi 
quando il livello del Panaro, 
ai piedi della montagna, ha 
superato il limite di guardia. 
Immediatamente si e riuni-
ta la giunta comunale di Mo
dena per predisporre un pia
no di interventi prima che 
l'ondata di piena giungesse 
nei pressi della citta. Auto-
mobili con altoparlante sono 
state inviate nei quartieri 
minacciati per awertire la 
popolazione del pericolo. Al
le ore 17 e tracimato il tor-
rente Tiepido, che ha alla
gato il quartiere Fossalta, 
bloccando la via Emilia; do
po poche ore anche il Pa
naro ha superato gli argini, 
riversando una enorme massa 
d'acqua e fango sui quartie
ri industriali e residenziali dl 
Modena Est e Torrazzi. Alle 
ore 11, due chilometri a val-
le della citta il Panaro ha 
rotto gli argini su ambedue i 
lati, riversando torrenti d'ac
qua verso Modena e verso 
la campagna di Nonantola, 
Bomporto, Bastiglia. Squadre 
del viglll del fuoco, dell'eser-
cito, deirammmlstrazlone co
munale erano gia sui posto 
per portare soccorso alle po-
polazioni colpite e per ridur-
re al' mlnimo possibile i 
danni. 

L'opera di soccorso si pro-
trae ininterrottamente da ol
tre 40 ore con 11 generoso 
contributo dl centinaia dl 
cittadini. Con mezzi anfibi 
sono state prelevate da case 
rimaste isolate 350 persone. 

II trafflco ferroviario sulla 
linea Milano-Bologna e stato 
interrotto alle prime ore del 
mattino. Anche numerose stra
de provinciali e comunali so
no rimaste bloccate. Presso 
il municipio e entra to in fun-
zione un centro par il coor-
dinamento degli aiuti alle fa-
miglie disastrate; nei quartie
re Modena Est il consiglio 
di quartiere ha proweduto 
a distribute pane e latte 
mentre altri generi alunentari 
sono stati forniti, con mez
zi anHbi, alle famiglie rima
ste nelle case rurali. 

Anche in numerosl altri 
centri della provincia la piog
gia ha provocato seri danni: 
particolarmente nell'Appenni-
no si registrano smottamenti, 

frane e allagamenti. A Pavulk), 
nei Frignano, le acque stra-
ripate da un canale hanno 
invaso due fabbriche dl cera-
miche e numerose abitazlonl. 

La situazione della citta e 
della provlncia e stata presa 
in esame ieri sera dal con
siglio comunale di Modena. 
II sindaco, compagno Germa-
no Bulgareili, dopo avere in-
formato i consiglleri sugli 
sviluppi della situazione ha 
sottolineato come le dentin-
ce presentate da anni dalla 
amministrazione e dalle for-
ze democratiche abbiano trova-
to pesante conferma dal nuo-
vo straripamento del fiumi. 

Fra gli Interventi priorltari 
per far fronte alle alluvion! 
che si ripetono con un cl-
clo annuale figura la realiz-
zazione delle « casse dl espari-
sionen, cioe la individuazio-
ne dl aree a monte di Mo
dena nelle quali raccogliere 
e trattenere una grande quan-
tita dl acqua per alleggerire 
la portata del fiumi Secchia 
e Panaro. Inoltre sono pre-
vlste anche opere per la pu-
llzia degli alvei. Le richieste 
avanzate dai comuni e dalle 
organizzazioni democratiche 
per compiere questi primi in
terventi sono rimaste Ina-
scoltate. 

La spesa per realizzare le 
opere indicate si agglrm sui 

alluvioni da Modena sono gia 
di gran lunga superiori a que
sta clfra. 

Gli enti locali, oltre a non 
averne la competenza, non 
hanno nemmeno le possibili
ty finanziarie per compiere 
gli interventi necessari. II 
governo e stato direttamente 
chiamato in causa per fare 
fronte alle necessity piu ur-
genti. Da esso non e venu-
ta ancora alcuna risposta e 
si e cosi determinata una si
tuazione di estrema pericolo-
sita che costituisce una con
tinua minaccia alia vita stes-
sa della popolazione oltre che 
alia sua economia. 

Intanto la Regione Emilia-
Romagna e intervenuta tempe-
stlvamente, autorizzando i 
proprl uffici a predisporre 
lavori urgenti per complessi-
vi 300 miliom di lire. Le ope
re, da appaltare anche nei gi
ro di poche ore, riguardano 
il ripristino di strade comu
nali e provinciali, ponti lesio-
nati o la costruzione di ponti 
prowisori. -

In provincia di Regglo Emi
lia l'agricoltura ha subito i 
danni maggiori. 

A Ferrara da domenlca a 
oggi sono caduti ben 90 mil-
limetri d'acqua. I vigili del 
fuoco sono intervenuti per 
sgomberare 150 fra scantinati 
e garage prlvati allagati. Al
lagamenti di decine di etta
ri e dei piani terreni di mol-
te case si sono avuti nella 
zona della partecipanza agra-
ria di Cento e a San Barto-
lomeo In Bosco. Risultano 
colpiti soprattutto le piccole 
proprieta contadine. A Bon-
deno, nell'alto Ferrarese, un 
canale collettore delle acque 
consortili ha superato gli ar
gini a Nonantola. 

Lo straripamento dei tor
renti Streda e Vincio ha alla
gato stamane alcune zone del 
comune di Cerreto Guidi, nel-
l'Empolese. II primo torren
te ha inondato alcune loca-
lita del comune dl Vinci, 
mentre il secondo ha alla
gato la frazione di Lazzaretto, 
dove si trovano una cinquan-
tina di case e tre stabillmenti 
industriaU, per la produzdone 
dl calze, scarpe e scatole. In 
partlcolare nella zona di Laz
zaretto si e formato un lago 
del diametro dl circa 500 
metri. Sui posto sono accorsi 
viglll del fuoco di Firenze e 
di Empoli. 
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GENERAL! 

Groziato 
besneario che 
imbroglio per 
un miliardo 

CAGUARI. 26 
Rino Flumene, impiegato di 

banca sassarese che raggiun-
se la notorieta alcuni anni 
orsono con il sopranome «ra-
gionier miliardo», e sta
to graziato dal presidente del
la Repubblica, 

H bancario — che aveva di
lapidate alia roulette la som-
ma di circa 400 milioni — ha 
scontato solo sei mesl degli 
oltre 5 anni che gli erano sta
ti inflitti a termlne di un lun-
go e tormentato processo che 
aveva. tra le altre cose, fat
to emergere pesanti respon
sabilita da parte della stessa 
direzlone della banca. 

Adesso il ragionier Flume
ne pud stare tranquillo, dopo 
aver saldato il cconticino* 
con la giustizia. « Un saldo sl-
curamente In attlvo * — com-
mentano i cittadini sassaresi, 
non senza una punta di iro-
nia. 

La vicenda ha destato enor
me Impressione e una note-
vole indignazione In tutta l*i-
sola. Alia gente non sfugge il 
fatto che la giustizia appare 
sempre molto comprensiva e 
benevola quando si tratta di 
truffe e di furti dl miliardi 
da parte di uominl ritenuti 
<perbene» legati In qualche 
modo al clientelismo e al sot-
togoverno del partito doml-
nante. 

GENERALI 
Assicurazioni Generali S.p.A. 

Comunicazione del Presidente Merzagora agli Azionisti 

/ / Presidente delta Compagnia, senatore a vita Cesare Merzagora. 
ha inviato in questi giorni agli azionisti la consuela comunicazione 
Ulustraliva dei risultdli deltattivita mondiale del Gruppo nei 1972 e 
deWanda'mento del primo semestre delFesercizio in corso. 11 senatore 
Merzagora scrive: 

Egregio Azionista, , 

i dati di maggiore rilievo che vorrei sottolineare in quest'occasione (e 
gia forniti all'Assemblea di giugno soltanto in una cifra di sommaria 
e globale anticipazione) sono quelli del bilancio consolidato del Grup
po Generali per il 1972, immaginct eloquente deli'ampiezza e dello 
sviluppo poderoso e progressivo della Compagnia anche a livello 
intemazionale. Le seguenti cifrc (con accanto le percentuali relati
ve all'aumento sui 1971) ne sono la piu chiara dimostrazione: 

^premi • • • • • • ' • 
—riserve tecniche • • . 
tapatrimonio immobiliare . • • 
—titoli e prestiti garantiti • 
— disponibilita presso casse e Banche 
—reddito degli investimenti. •> • 
—capitali assicurati nei iamo Vita • ^ 

L. 742maiardi(+H9%) 
»1.322 » (+15,1%) 
> 470 > (+25,1%) 
> 843 > (+11,4%) 
> 82 > (+11,6%) 
> 77 > (+11,6%) 
>U354 > (+14,9?^) 

Dai risultati del Gruppo quali compaiono nei Bilancio consolidato 
emergono utili complessivi superior^ del 22,5% a quelli del preceden-
te esercizio. Si e cosi confermata quella tendenza che ha consentito 
— in un anno assai difficile qual'e stato il 1972 — di accrescere i l 
dividendo distrihuito dalla Casa Madre agli azionisti. 

Del monte premi di 742 miliardi i due terzi circa provengono dal la . 
voro sui mercati esteri ed i l rimanente dal lavoro italiano. La quo
ta parte degli affari Vita e pari al 3 0 % ; nelTuIteriore 7 0 % dei rami 
Danni la K.C. Auto italiana (notoriamenta pesantissima per tutti) 
figura per 74 miliardi. 

II Gruppo Generali si conferma cosi al secondo posto nelFEuropa con-
iinentale e di certo al primo per struttura ed interessi plurinaziona-
l i : concorrono infatti a formare i l Bilancio consolidato — come Le 
e noto — oltre alle Generali 3 0 compagnie figlie operant! in 50 Paesi 
di tutti i continent!. D i queste compagnie le Generali detengono la 
maggioranza assoluta. Ore si volesse tener conto anche delle compagnie 
associate — nelle quali le Generali hanno soltanto quote di maggio
ranza relativa o di consistente minoranza —- Bisognerebbe aggiungere 
altri 270 miliardi di lire, corrispondenti ai premi incassati sempre 
nei 1972 da queste imprese. II totale dei premi raccolti dalle Generali 
e dalle societa affiliate ed associate supererebbe quindi i 1.000 mi
liardi di lire. 

Le tensioni inflazionisticho sviluppatesi sui mercato interno ed il 
perdurante aumento del costo del lavoro in Italia (con l'onere con-
nesso e pesantissimo delFe anzianita pregresse) rappresentano anche 
per la nostra impresa un aggravio di particolare consistenza. Soltan
to la salda struttura della Compagnia e del Gruppo e l'ampia riparti-
zione delle nostre voci attive ci consentono di affrontare con sicura 
tranquillila le travagliate vicende che hanno caralterizzalo nei 1973 
il sistema monetario internazionale, ed in particolare quello italiano. 

Nei primi sei men del 1973 U lavoro svolto dalle Generali in Italia 
ed all'estero — considerando 6ssi i cambi del 31 dicembre 1972 — 
e progredilo con ritmo positivo raggiungendo un tasso di aumento de
gli affari direiti ed indiretti pari al 17,1% ed un incasso premi com-
plessivo di 200 miliardi. 

Di rilievo appare anzitulto lo sviluppo del ramo Vita, il quale gia lo 
scorso esercizio aveva registrato in Italia nei lavoro diretto indici d'in-
cremento superiori a quelli del mercato e quest'anno ha ulteriormente 
accentuato il proprio passo ( + 13,6% con 27 miliardi d'incasso in 
cifra assoluta). Va sottolineato che il ramo Vita procede particolar
mente bene alFestero ( + 34,8%), con risultati produttivi di grande 
consistenza sui mercati austriaco e tedesco. L'indice d'aumento per 

l'insieme del lavoro Vita — diretto ed indiretto, italiano ed estero — 
ha superato, nei primo semestre, i l 2 3 % e l'incasso i 68 miliardi. 

Tra" i rami Danni, nettamente insoddisfacente permane in Italia i l 
risultato del-ramo Furti (con un rapporto sinistri a premi vicino al 
130%) e quello della Responsabilita Civile Autoveicoli. L'andamento 
tecnico del settore R.CA. T— ulteriormente appesantito per il conti-
nuo aumento dei costi e p e r i conseguenti piu gravosi risarcimenti —• 
ci impone di ribadire le forti preoccupazioni, piu volte espresse, per i l 
perdurare di una situazione che" minaccia .Tequilibrio di molte impre
se, in condizioni patrimoniali diverse dalla nostra. 

i 

Note piii tranquillanti provengono dagli altri rami Danni, che hanno re-
gistrato globalmente un incremento dei premi superiore a quello dei 
1972, con una sinistralita nei complesso lievemente contenuta ma non 
priva ancora di punle (R.C. Diversi e C.A.R.). 

L'incasso complessivo del lavoro diretto italiano nei settore Danni 
ha superato gli 86 miliardi; gli indici d'incremento per i singoli ra
mi sono i seguenti: Responsabilita Civile Auto e Diversi 13 ,8%; 
Incendi e Rischi Diversi 13,5%; Infortuni e Malattie 18,4%; Tra-
sporti - 2 ^ % ; Aviazione 20 ,2%; Furti e Credito-Cauzioni 2 0 % ; 
Grandine, Cristalli e Pioggia 5,7%. II lavoro diretto estero, sempre nei 
rami Danni, ha superato i 1 5 miliardi, con un aumento complessivo 
del 26,7%. ^ 

Le compagnie affiliate italiane ed eslere hanno a loro volta raggiunto 
nei semestre tassi d i sviluppo interessanti: l e principali affiliate ita
liane presentano- l'incremento del 16,6% per l'«Alleanza» e del 
15,2% per rcAgricoltura»; le affiliate estere hanno nei complesso 
aumentato i l proprio lavoro del 15,9%. 

In connessione col nostro contlnuo sviluppo, cospicua c stata Fatti-
vita aziendale nei campo finanziario per il conseguente progressivo 
impiego delle nostre r isene e fondi di garanzia. 

i 

Nei settore edilizio dopo l'intensa e tempestiva azione — che ha con
sentito d i raddoppiare abbondantemente nelFultimo quadriennio i l 
totale della nostra proprieta immobiliare a valore di bilancio — ab
biamo proseguito i l sistematico svolgimento dei noslri piani sia i o 
Italia che all'estero. 

t 

La nostra aUivUa (Tinvcslimento mobiliare in Italia e stata in questo 
periodo improntata a grande prudenza a causa soprattutto delle ir-
ragionevoli ondeggianti lievitazioni di alcuni particolari valori, che 
suggeriscono piu il riserbo che rintervenlo a chi — come noi — re* 
spinge tradizionalmente ogni suggestione speculativa. < 

Buona e risultata la presenza sui mercato italiano e sui principali mer« 
cati internazionali della *Gefina>, la finanziaria di nostra recente 
creazione, che vi ha pperato quale commissionaria di Borsa e parte-
cipante a consorzi di collocamento di prestiti esteri; essa e stata nei 
fratternpo autorizzata a rilevare da noi importanti partecipazioni as* 
sicurative estere. ; 

Lo sviluppo ed i Buoni risultati delle aziende agricole — anche se s i 
dovranno sopportare quest'anno i maggiori costi di produzione del 
settore zootecnico conseguenti alia lievitazione internazionale dei 
prezzi dei mangimi — ci spingono a sludiare un'ulteriore espansione 
in questo campo, peraltro di grande inleresse nazionalc. 

Sono in corso le operarioni relative all'aumento di capitale secondo 
le modalita approvate e molto Ben accolte dai nostri azionisti nell'ulti-
ma AssemBlea (doe con un sovrapprezzo sui nominale di L. 3.000 e 
con godimento eccezionalmente favorcvole dal V gennaio 1973). Fra 
tante vistose operazioni del genere ventilate e sviluppatesi in questo 
periodo sulle Horse italiane, la nostra appare relativamentc modesta 
ma e indiscutibilmente vantaggiosa per i noslri azionisti. 

Mi c gradito inviarLe i migliori saluti. Cordialracnte 

Cesare Merzagora 
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SAGGISTICA; WALTER BINNI 

Leopardi 
protesta 

Denso di stimoli, adatto a comunicare «passione» al 
lelfore, quesfo libro restifuisce del grande poefa una 
immagine « d i intelletluale atlivo e anticonformista» 

WALTER BINNI, «La 
protesta dl Leopardi », San-
sonl, pp. 281, L. 3000. 

Uno del dlbattltt piii pro-
ficul — fra I pochl che hanno 
veramente animato negll ul-
tlml decennl la nostra cultu-
ra letteraria — e lndubbla-
mente quello che si e svolto 
e si svolge tuttavla lntorno 
nlla poesla dl Glacomo Leo
pardi. La nuova proposta cri-
tlca avanzata nel 1947 da Wal
ter Binnl con « La nuova poe-
tica leopardiana» (e da Ce-
sare Luporlnl con «Leopardi 
progresslvo») segnava una 
svolta declslva negll studl sul 
poeta dl Recanatl. 

Da allora. la fervlda e mal 
smessa attenzione a tutta 
l'opera dl Leopardi costitul-
see una specie dl esaltante 
filo rosso nel pregevole Itlne-
rarlo critlco di Blnni. II rl-
sultato In questo senso piu 
esauriente dl tuttl I suol stu
dl leopardtanl e rappresenta-
to ora da quello che da 11 
tltolo al nuovo llbro, La pro
testa di Leopardi, gla premes-
so all'edizione dl Tutte le 
opere dl G. Leopardi (1969). 
In esso deflnitivamente con-
testata e la tesl della natura 
«Idllllca» della poesla leo-
pardlana, che Invece per Bin
nl In ognl sua fase «non 
nasce da una separazione de-
purante della forza fantastlca 
da quella dell'intelletto e del
la prospettiva morale, ma pro-
prlo (...) dalla collaborazlone 
e dal rlcambio ed attrito del-
l'lntero fasclo di forze della 
personality leopardlana ». Una 
poesia. cioe, non scevra dl 
pensiero. ma neppure ad esso 
subordinata. anzi essa stessa 
forza energetica che si all-
menta del pensiero e, Intan-
to. lo arricchisce. lo svolge, 
lo trasforma. Sicche, la per
sonalita e la poesia dl Leo
pardi risultano egualmente 
fondate «su dl una radlce 
di forza energica, di volonta 
di intervento a livello di pro
blem! storicl, cultural!, let-
terari, esistenziali, di morale 
eroica variamente affermata 
e variamente operante» nel 
divers! moment! della sua 
esperienza umana e artlstlca. 
Ma 11 signlficato della sua 
attivita poetica trascende 
sempre la sfera Individuate. 

Sulla base della propria 
esperienza personale, In fon-
do, 11 poeta compie wuna pro
testa e una contestazlone at-
tiva contro tutto ci6 che de-
paupera e awillsce le forze 
vere dell'uomo». La protesta 
investe tan to le istituzlonl e 
le ideologic spiritualistlche 
della Restaurazione o del 11-
beralismo moderato. quanto 
ognl specie di costrizlone 1m-
plicita nel determlnlsmo blo-
logico. La salvezza deH'uomo. 
il perseguimento della sua 
«Integralita ». egli addlta In 
un primo momento neH'«ade-
sione a natura» e successl-
vamente nella sua capacita 
di contrastare II proprlo tra-
gico destino esistenziale con 
la pratica attiva — anche se 
disperata — di umana soll-
darieta. 

In partlcolare. Binnl sotto-
llnea che questa «poslzlone 
di disperata reslstenza e dl 
volonta attiva di Intellettuale 
combattlvo e anticonformista 
corrisoonde ad una prospet
tiva di scrittore Impegnato In 
una misslone dl azlone pub-
blica e pra?matlca». E' la 
prospettiva che Leopardi stes-
so teorizza quando definisce 
la natura del vero scrittore 
come quella di chi ha o In se 
magglor vita e magglor blso-
pno dl vita » ed e percio « plu 
dlsposto airazlone e all'ener-
gia dell'esfstenza. che gll al-
tri non sosliono essere». 

Questa Idpa dello scrivere 
come fare, d! letteratura co 
me azlone. a=serva giustamen-
te Binnl. porta «assai Ion-
tano da un tioo dl poesla pura 
o lirica puran. 

Ma cI6 che occorre forse 
masslormente rllevare nel di-
scorso di Binnl e che II rl 
cono-clmento della fondazlo 
ne materiallstica della poe
sia leoD^rdiana comoorta una 
nuova Idea dl letteratura, una 

concezlone diversa non solo 
della sua genesl ma pure della 
sua destlnazlone 

Gerto e che 11 testo si pre-
senta rlcco dl conslderazlonl 
e annotazlonl correttlve delle 
nozlonl estetlche tradlzlonall. 
In primo luogo, e lo stesso 
concetto dl «Immaglnarlo» 
che rlsulta completamente 
modlflcato, per essere assun-
to da Binnl non nelPaccezlo-
ne dl facolta contemplatlva 
bensl come impulso Ideolo-
gicamente attlvo della mente. 

Nel carattere dl operatlvlta 
pratica deU'lmmaglnario, si 
configurano, intanto, la fon-
dazlone e la destlnazlone so-
dale della produzlone artlstl
ca leopardlana. Ma e ovvlo 
che 11 dlscorso dl Binnl, pro
prlo per la singolare esempla-
rita del caso Leopardi, va ol-
tre dl esso e si apre In dire-
zlone delle odieme ricerche 
soclologiche sulla genesl, la 
funzione e 11 valore soclall 
dell'arte. 

Del resto, si tratta dl un dl
scorso che anche per lo scrit
tore dl Recanatl merlterebbe 
dl essere rlpreso e approfon-
dlto in una prospettiva plu 
decisamente sociologica. Assai 
utill sono in questo senso I 
rlmandl al penslerl dello Zl-
baldone in cui Leopardi cor-
regge e capovolge la nozlone 
dl catarsi aristotellca. la fun
zione rasserenatrlce dell'arte 
cioe, In quella di «somma-
mente muovere e agltare» II 
lettore. dl generargli eslgen-
ze, In modo da scuoterlo dal
la passlvlta e metterlo «ln 
attivita»: dove e evldente 
l'anticipazlone delle moderne 
teorle sociologlche che al-
l'arte attribuiscono la fun
zione di Intervento attlvo nel-
lfl prassl sociale. O, ancora, 
si potrebbe rlcordare II rl-
chlamo al «relativismo storl-
co» di Leopardi che consent* 
di riportare «1 fattl artisticl 
a condizioni di clvilta. dl cir-
costanze o di mentalita di
verse »: oppure, l'altro attl-
nente alia funzione che Leo
pardi riconosce al progetto 
del poeta. al suo disegno te-
leologico: nonche il riconoscl-
mento che la coerenza artl
stlca per Leopardi si fonda 
sulla legge del acontraston 
piuttosto che sull'« unita» 
pseudo-arlstotellca. 

Impllcite Illumlnazlonl del
la prospettiva sociologica dl 
Leopardi. peraltro. Binni com
pie quando ne ricorda 1 con
cetti circa I'effetto energetlco 
della poesla, contrapposto al-
l'idea di perfezione artlstlca e 
a questa semore preferlto, o 
circa la mediazione che la 
poesla opera della cosclenza 
collettlva. o circa la diversa 
rivitallzzazlone dell'efficacla 
delle opere d'arte «a seconda 
del tempi e della disposlzlone 
mutevole degli stessl lettorl 
nelle diverse eta e nel loro 
divers! momentl dl conso-
nanza o dl freddezaa». n 
auale ultimo rilievo e carlco 
di tutta la problematlca mo-
derna sul rapporto scrlttore-
ooera-lettore e sulla storicita 
del gusto. 

Questl pochl motlvl. cosl 
fugacemente indlviduatl nel 
ricchisslmo e complesso dl
scorso di Binnl, sono forse 
sufficient! a dare un'idea sla 
pure aoprossimatlva del va
lore del llbro. Per 11 rlgore 
scientlflco della ricerca e la 
rete fittlsslma dl stimoli e 
provocazlonl dl ordlne Intel-
lettuale. morale, politico e 
sociale. con Binnl la crltlca 
letteraria realizza proprlo 11 
fine che Leopardi assegnava 
alia poesla. di comunicare 
<r passione» al lettore e di 
porlo a In attivita » sul piano 
della Drassl sociale. 

Slcche\ non pare azzardato 
affermare che. attraverso La 
protesta df Leopardi. Binnl 
In fondo porta avanti la sua 
protesta contro ell scheml rl-
duttivl e mistlficatori della 
critlca tradizionale e. Insle-
me. la sjta battaglia dl vero 
e proprlo critlco mllltante 
per II rinnovamento. anche 
col mezzi della letteratura 
della nostra roscienza civile. 

Armando La Torre 

La strada di Motti 
Si e chiusa domenica scorsa una grande mostra anto-

logica del pittore Giuseppe Motti ordinata al lido di Jesolo. 
In occasione della mostra 1'editore Vangelista ha pubbli-
cato un ampio catalogo (147 pagine, 2.500 lire) che reca 
un puntuale saggio di Mario De Micheli sull'opera di 
Motti; uno scritto introduttivo del sindaco di Jesolo. Carlo 
Bragato; testimonianze di alcuni critici d'arte (fra i quali 
Raffaele De Grada); due testi di Motti stesso. Di questo 
pittore pavese che — come dice De Micheli — «in nessun 
modo ha cercato la via del consenso ufficiaie », il cata
logo (per chi non ha potuto vedere la mostra) restituisce 
una vasta immagine. partendo dai dipinti del 1947. del 
periodo cioe in cui. tomato alia pittura dopo l'attiva par-
tecipazione alia guerra antifascista. Motti aveva trovato 
c le note fondamentali del suo temperamento >. 

Nelle foto sono riprodotti due quadri di Motti: « Parti-
giani braccati» del 1952 e c Estate > (part.) del 1973. 

ESPERIENZE PEDAGOGICHE 

Scuola e society a Cuba 
Uno studio organico di Luciano Aguzzi sul si stem a educativo cuba-
no e sulPevoluzione che esso ha subito negli ultimi quindici anni 
LUCIANO AGUZZI, i E 

ducazione e socleta a Cu
ba », Mazzotta, pagine 359, 
L 3800. 

Nell'ambito della pur assai 
ampia letteratura relativa a 
Cuba ed alle esperienze condot-
te in questo paese dal 1959 ad 
oggi fiorita negli ultimi anni 
mancava, almeno in Italia, uno 
studio organico sul sistema edu
cativo cubano e sull'evoluzione 
che esso ha subito nell'ultimo 
quindicennio. 

II libro di Luciano Aguzzi e 
quindi in primo luogo una im-
portante opera di documenta-
zione. in quanto viene a colma-
re una grave lacuna. 

L'A. parte dall'analisi della 
situazione scolastica cubana in 
epoca coloniale prima e repub-
blicana poi. delineando con 
chiarezza il processo storico 
che ha determinato la situazio
ne socio-economico-culturale che 
i dirigenti della rivolta. all'in-
domani della vittona, hanno do-
vuto affrontare. 

La premessa storica e Indi
spensable per comprendere co
me I'educazione, in primo luogo 
almeno come alfabetiz2azione 
delle masse, sia stato uno dei 
problemi piu urgenti per il go-
verno rivoluzionario cubano e 
come ancora oggi rappresenti 
uno dei punti chiave dell'evolu-
zione sociale verso il supera-
mento delle dericienze ereditate 
dal sottosviluppo economico e 
culturale. 

La descrizione analitlca delle 
strutture educative cubane in 
tutti i gradi scolastici, dal dr-
colo infantile. aU'universita. al 
problemi di educazione degli 
adulti. fornisce un quadro com-
pleto ed esauriente. L'opera 
non si limita perd aH'aspetto 
descrittivo, non ostante l'am-
piezza della documentazjone 
fornita. arricchita fra l'altro da 
una serie di dati statistic! cbe 
contribuiscono a completare il 
quadro dell'evoluzione del siste
ma scolastico a Cuba. 

L'insieme delle problematiche 
educative cubane e esaminato 
dall'autore con un taglio cri-
tico, che contribuisce ad indivi
dual gli error! inevitabilmente 
commessi in uno sviluppo cosl 
rapido e fortemente condizio-
nato dalla situazione socio-eco-
nomica del paese. ma cj indica 
anche 11 significato politico del-
1'esperienza educativa cubana 
e le sue prospettive di sviluppo 
a breve ed a lungo termlne. 

Se infatti l'opera di Aguzzi 
ha un indubbio valore di docu-
mentazione storica, il libro non 
si Hmita perd a questo. in quan
to ci fornisce un modello di in-
dagine ricco di spunti interes-
santi. 

L'A. non perde mat di vista 
il rapporto scuola-societa: tale 
rapporto e anzi la chiave di 
volta dell'intero libro, in quan
to. come egli stesso scrive nel-
l'introduzione. «e dallo studio 
dei conflitti social! che si pos-
sono trarre le piu important! in-
dicazioni ed illumination! sulla 
evoluzione dell'educazione». 

Oltre che per il valore docu
mentary. di cui abbiamo gia 
parlato. e in questo senso. cioe 
in quanto modello di ricerca 
non astrattamente rivolta alia 
descrizione dei fenomeni del
l'educazione, ma improntata sul-
1'analisi dei motivi di fondo del
le vicende pedagogiche cubane, 
che appare consigliabile la let-
tura del libro. 

Si tratta infatti di uno studio 
rivolto non soltanto a chi si oc-
cupa in modo speciffco di storia 
della pedagogia. ma anche a 
chiunque sia interessato ai vari 
aspetti sodali. politic!, econo-
mici. cultural!, della rivoluzio-
ne cubana, nella quale il tenta
tive di realizzazione de! temi 
di fondo della pedagogia marxl-
sta ed II rapporto continuo fra 
poliUca ed educazione. non co-
stituiscono certo degli aspetti 
secondari. 

Elena Sonnino 

ANALISI POLITICHE 

La realta della societa israeliana 
L'opera di Facchini e Pancera ricerca, da un punto di vista marxista, i motivi pro-

fondi della politica espansionistica e aggressiva del gruppo dirigente israeliano 

E N R I C O FACCHINI • 
CARLO PANCERA, « Dipen-
denza economics e sviluppo 
capilalistico in Israele >, 
Franco Angeli, pagine 3H, 
L. 5000. 

Fra 1 numerosl Hbrl uscl-
ti negll ultimi mesl sullo Sta
to di Israele (con un ritmo 
assai piu intenso di quanto 
si fosse verificato da molto 
tempo In qua), merita una 
particolare menzione l'opera 
di Enrico Facchini e Carlo 
Pancera; e questo non solo 
per 1'orientamento marxista 
dei due autori. ma anche 
per 11 carattere Intrlnseco 
dell'anallsi da essl condotta. 
La quasi totallta del libri cui 
abbiamo fatto riferimento 
prende Infatti dl mira so-
prattutto le vicende storlco-
politiche dello Stato di Israe
le, del lungo confronto ara-
bo-israeliano o ancora plu 
limitatamente della guerra 
dei 1967 con le sue piu im
mediate conseguenze, fer-
mandosi In ognl caao ad una 
analisi sovrastrutturale e re-
•tando dunque, per cosl dire, 
fci superficle. 

Facchini e Pancera, al oon-
trario, affondano il blsturl 
nel corpo stesso della socie
ta israeliana, per metterne 
a nudo la struttura socio-eco-
nomica, le basi di partenza, 
le distorsioni, le linee di svi
luppo; il tutto utillzzando 
sla materiale c ufficiaie a del 
governo e dei vari entl sta-
tali di Tel Aviv, sia documen-
U e analisi delle forze ge-
nulnamente marxiste (anche 
se assai Umitate) esistent! 
oggi In Israele, quail il Par-
tito comunlsta Rakan e l'Or-
ganlzzazione Socialista Israe
liana (Maupen). sla studl del 
Centro Ricerche dl Beirut 
deirorganlzzazlone per la U-
berazione della Palestlna. 

Si tenta. insomma, dl ca-
pire che cosa & In realta Israe
le, da quali spinte e nato 11 
tlpo dl socleta che esso ln-
carna, quali sono I motivi 
profondl — da un punto di 
vista marxista — della poli
tica espansionistica ed ag
gressiva del suo gruppo di
rigente. 

Sarebbe qui troppo lungo 
esporre, sla pure in slntesl, 
l'analisl e 1 giudizi contenutl 

nel libro, alia cui lettura ti-
mandiamo come a un utile 
contrlbuto di documentazione 
e di dibattito. CI sembra pe
rd che tre element! meritlno 
di essere messi In evidenza. 

Anzitutto 11 dlscorso sul 
rapporto Israele • imperiall-
smo: e questa una delle mag-
giori peculiaritA dello Stato 
israeliano. il cui sviluppo e 
stato condizionato in manie-
ra determlnante dairafflusso 
di capitale straniero (ma in 
gran parte, ecco un dato ati-
pico, di capitale «privato» 
senza contropartita, doe sot-
to forma dl donazlonl da par
te delle comunlta' della dia
spora), ma che al tempo stes
so non conosce quelle for
me dl sfruttamento • raplna, 
e quindi dl sottosviluppo, ca-
ratteristlche dei Paesl eoo-
nomlcamente dipendentt e 
dispone anzi dl un largo mar-
gine di autonomia, con spin
te, a sua volta, dl tlpo lm-
perlallstloo. 

In secondo luogo e measo 
chlaramente In luce 11 carat
tere strutturalmente capita-
llstlco della economla Israe

liana, al dl la dl tutte le ml-
tizzaxlonl sul fenomeno del 
klbbutx, e sia pure lndlvl-
duando alcuni elementt, ca-
ratterlzzantl dl uno sviluppo 
che ha segulto linee diverse 
da quelle del capitallamo 
classlco. 

In terzo luogo partlcolar-
mente utile e slgniflcatlva, 
per 11 lettore marxista, e la 
documentazione sulle c con
dizioni dl vita e tension! so
cial!», vale a dire sulla com-
poslzlone sociale della popo-
lazlone Israeliana, sul rap
porto fra 1 dlversl settotl 
della forza-lavoro, sul tratta-
mento economico dei lavora-
tori. sulla triplice disparlta 
fra ebrel «europel», ebrel 
m orientali > e arabl, sulle lot
to del lavora E" questo un 
settore sul quale l'infonna-
zlone e. In tutte le altre ope
re su Israele, assai Umltata 
e carente, e che ha Invece 
— come appare evldente — 
una lmportanza primaria per 
una corretta comprenslone 
del «fenomeno Israele*. 

Giancarlo Lannutti 

ECONOMLA 

Agricoltura 
e capitale 
in Italia 

GUIOO BOLAFFI - A-
DRIANO VAROTTI, c Agri
coltura capitalistic* * clas-
si soclall In Italia (1948-
1970) », De Donato, pp. 312, 
L. 3000. 

II volume raccoglle e&sen-
zlal mente una indaglne a sul 
carapo», una ricerca complu-
ta sulle campagne romane, as-
sunte come camplone media-
mente rappresentativo. Non si 
tratta, pero, dl una mera rac-
colta e sistemazione emplrlca 
dei dati; tanto e vero che gll 
autori hanno elaborate un cri-
terio metodologico dl verso da 
quello delle statistlche uffi-
clall. assumendo il concetto di 
rapporti soclall dl produzlone, 
e non tanto quello di proprle-
ta del euolo, come chiave in-
terpretativa. Si tratta, cosl, di 
avelare le varie comblnazionl 
mtra lavoro da una parte e 
controllo del processo lavora-
tivo e dei suoi risultall dal-
raltra»: il tlpo dl azlenda e 
dl flgura sociale operante nel
le campagne viene In tal mo
do suddiviso a seconda della 
quantita dl lavoro erogato e a 
seconda del rapporto tra lavo
ro proprlo e lavoro salarlato 
tmpiegato. 

Lettura 
dei dati 

Una volta definite In tal mo
do le lpotesl dl fondo e gll 
strumenU, si passa alia < let
tura* del dati raccoltL D sue-
co dell'anallsi, che ebbraccla 
la eituazione nel decennlo 
1981-70 e le modlflcazlonl ln-
tervenute dal '48 al TO, puo 
essere cosl schematizxato: 

1) e'e stato un allarga-
mento del peso economico 
complesslvo deli'azienda oapl-
talistlca nelle campagne (pro-
duttivlta, Investimenti. mecca-
nlzzazlone, lmpiego del sala-
riatl, reddlto netto rlcavato, 
eccetera) che non si e accom-
pagnato neoessariamente con 
l'estensione del loro numero e 
della superficle da ease col
li vata; 

2) rlmane, InfattL una 
presenza signiflcativa di azlen-
de contadine; anzi eono add!-
rittura aumen^te dl numero. 
proprlo mentre, parallelamen-
te, si e andata accentuando la 
loro precarleta economlca. Lo 
sviluppo capltallsUco, ne de 
ducono gll autori, non passa 
neoessariamente per *la ridu-
ttone delta totalttt del eonfa-
dtta a $alarlati*. 11 che non 
inficla rassunto di fondo, cioe 
la permanente subordlnatlone 
ed inreriorita del conUdini, 
«indlvidualmente detUnaU 
aUa tconfltta, ma sceialmente 
condannaU a perpetuarti». 

Quail le lmpllcaaionl? H 
capltallsmo nelle campagne 
mantlene come suo momento 
collaterale un aettore cosld-
detto «autonomo», varia
mente stratificato at suo In-
terno, obbedlente, per necessl-
ta, ad unlche e general! leggl 

dl valorizzazione del proprlo 
prodotto. La presenza del con-
tadini, dunque, non 6 In con-
traddizlone con la natura ca
pital is ts dell'agricoltura mo-
derna, ma ne costltulsce un 
dato strutturale. 

La permanenza di settorl 
sottomessl al capitale senza 
che questo ne abbia cambia-
to 11 loro modo di produrre, 
e un problema, d'altronde, che 
rlmanda dairagricoltura an
che all'lndustrla e al servizi, 
seppure in modo molto diver-
so. In ognl caso — concludo-
no gli autori — non e plu le-
gittlmo chlamarli arestduin, 
soprawlvenze precapltalistl-
che e fame un problema rl-
solvlblle accelerando o razlo-
nallzzando lo sviluppo capita-
llstlco. Partendo da questo as-
sunto, Bolaffi e Varottl giun-
gono a compiere una crltlca 
della lmpostazione data al 
problema contadlno dal movi-
mento operalo di Isplrazlone 
marxista, su molti aspetti del
la quale non si pud essere 
d'accordo. 

Innanzltutto perchd non ba-
stano 1 rlsultatl dl una lnte-
ressante, ma rlstretta indagl
ne per mettere in discussione 
una tradlzione che, pure, ha 
dato quail rlsultatl la rlvolu-
zlone socialista In paesl come 
La Russia o anche la Cina. 

In secondo luogo, perche 
dalla lmpostazione 'del llbro 
emerge una concezlone della 
teoria come mera Indaglne dl 
strutture statlche, scisse da 
ognl dialettica sociale e poli
tica. Mentre e la lotta di clas-
se, In prima Istanza, la moila 
fondamentaJe che crea e di-
sfa qualsiasl equilibrio; una 
lotta dl classe non astratta, 
ma storicamente determinate; 
che al esprime con forme e 
manlfestezlonl precise anche 
so eontlngentl; che deve fare 
1 contl con strutture e sovrav 
strutture generatricl dl spin
te le piu molteplicl. 

Tattica 
politica 

L'lndaglne teorlca, se vuol 
essere conoscenza del mondo 
per trasformarlo, non pud 
resplngere tutto cI6 e rele-
garlo nel campo della « pras
sl» O della tattica politica, 
bensl lo deve aasumere come 
suo momento costltutlvo. 

A questo vlzlo dl fondo al 
possono rlcondurre 1 giudlzl 
sulla rottura tra Lenin e 
Kautsky (per gll autori sa
rebbe solo di natura cpratl-
co-polltlca», mentre dal pun
to dl vista ateorkoa rlmar-
rebbe una sostanziale contl-
nulU) o anche quell! sulla 
lotta per la rlforma agraria 
nel secondo dopoguerra, che 
dovevano essere fondatt sul 
preclao contesto storico In 
cui essa si svolse: e non per 
fare del giustlflcazionlsmo. 
ma per dare solide basi ad 
anal Is! e giudizi. 

Stefano Cingolani 

Scrittori italiani: 
Giuseppe Bonaviri 

Nel magico 
flusso 

di questa 
«Isola 

amorosa» 
GIUSEPPE BONAVIRI, 

t L'lsola amoroia », Rlzioll, 
pp. 184, L. 3000. 

Quando nel 1054 apparve nel 
«Gettonl» dl Elnaudi 11 pri
mo romanzo di Bonaviri. II 
sarto della stra^lalunga (del 
quale e stata puhbl'oata re-
centemente una .->econda edl-
zione) II lettore attent) rl-
mase colplto dalla capacita 
dello scrittore allora esor-
dlente dl rappresentire, se
condo un'ottlca interna dl ac-
corata parted pazlone a qae:-
la condlzlone umana fuorl 
della storia. 11 mondo contadl
no e paesano dl Mlneo e della 
Sicilla orlentale con una sem-
pllclta dl mezzl che apriva. 
In un contesto reallstlco, piu 
dl uno splraglio alia favola 
tradizionale e alle astrane 
fantastlcherle» del sarto che 
sentlva vlvere lntorno a se, e 
non solo secondo le predeter-
mlnate cadenze del ritmo bio-
logico, un ambiente naturale, 
sia pur geograficamente dell-
mitato. come un mlcrocosmo. 

Vlttorinl parld allora del 
«senso deltcatamente cosmi-
co» dello scrittore, un «sen-
son che attraverso le opere 
successive si sarebbe svlluppa-
to e dllatato In attltudlne ml-
tografica solo apparentemente 
in contrasto con la clfra rea-
llstlca del primo libro: la fa
vola non plu considerate e u-
tillzzata, secondo 11 canone na
tural istlco ottocentesco che 
fu, ad esempio. di Capuana, 
come il curioso reperto di una 
clvilta, dl un'anima popolare 
destinate a scomparire. ma 
come 11 passagglo segreto ver
so una quarta dlmensione nel
la quale sogno e allegorla, 
fantasia e magla si Intrec-
clano in un sontuoso arazzo 
esotico. 

Come accede appunto in que-
st'ultlmo romanzo, L'isola a-
morosa — per la lettura del 
quale crediamo valga l'lnvlto 
dl uno dei protagonist! («Se-
guitemi. amlcl. Lasciatevi an-
dare. Vi prego. E* !1 flusso 
che conta ») — che costltulsce 
slcurame,nte un eplsodio Iso
late ed ecceritrlco rlspetto alia 
narratlva odlerne, 

La babellca cltta di Hgven, 
la traversata del deserto. 11 
sogglorno nella felice Isola 
galleggiante dl Tjmucah certo 
si offrono alia volonta di de-
clfrazione del lettore come 1 
simboli complessl della «con
dlzlone » alienata e degradata 
dell'uomo contemporaneo. ma 
sarebbe riduttlvo soffermarsi 
unicamente sulla valenza (o 
pollvalenza) slmbolica delle 
fantastlche lmmaginl che na
sce da una Insopprimlblle esl* 
genza dl vivere il proprlo tem
po, e trascurare l'impegno mi-
tograflco (e quindi totalizzan-
te) dello scrittore nel tradur-
re in parole la verita dl una 
avlsione* onlrlca. 

II rlcorso alle rlsorse della 
matematlca e della sclenza 
naturale e oltre. alia dimentl-
cata sapienza del passato al
ia «magia naturale», all'al-
chimia, si comprende Infatti 
solo tenendo presente questo 
almpegnoa di sclogllere in un 
ininterrotto flusso di lmmagi
nl, ora serene e rasserenanti, 
ora paurose come lncubl (11 
pensiero va a certe allucl-
nate vlsionl cosmlche dell'a-
merlcano Lovecraft) e di dare 
corpo e sostanza narratlva ad 
un dlscorso lungamente e 
freddamente mediteto dalla 
ragione. Non deve quindi trar
re in lnganno la sapienza let
teraria dl Bonaviri, la sua 
attltudlne spregiudicata al 
gioco, l'inesauribile ricchezza 
dl figure e arabeschi, del qua
li e lntarsiau la pagina per
che 11 destino dei suol per-
sonaggl, dietro lo schermo e 
l'astnulta del mlto, non dlf-
ferUce da quello del povero 
sarto di Mlneo. 81 potrebbe 
anzi dire che L'isola sia pro
prlo una dl quelle astrane 
fantastlcherle • alle quail Pie-
tro Scire si abbandonava, stan-
co dopo una giornata di lavo
ro, adunando lntorno a se me-
morie e presagt, non tanto 
per evadere da un presente 
ostlle e apparentemente Im
mobile quanto per tentare 
nuove, piu umane dlmensloni 
del vlvere. 

Tant'e vero che nella c fa
vola» deirultlmo romanzo si 
perdono 1 personaggl che 
slmboleggiano la giovlnezza, 
l'amore, la poesia cimmorta-
le», abbagllatl dall'esperien-
za di vita atemporale nell'l-
sola bella, ma non quelll che 
dall'lsola riescono ad allon-
tanarsl per recuperare 11 loro 
posto dl uomlni, quando II 
fasclno dell'lsola, ormal alia 
deriva. al degrada aeUlncubo 
pauroso del destino che *o-
vrasta l'umanlU inters. B 
non e questa una semplicistl-
ca, dWascalica «morale* da 
trarre dalle pagine del roman
zo, ma 1'approdo dl un vlag-
glo, e quindi una conquista (o 
una rlconquisu) della flsalU 
della • terra »: — « Lasclate 11 
sonno e le ombre (~) Rltro-
vlamocl in no! stessl I» — si 
legge infatti nelle ultimo pa
gine dl questa trascrizlone ro-
manzesca di un sogno fatto In 
presenza della ragione. 

Enrico Ghidetti 

sansoni 
scuola 
aperta 

• NOVITA' Dl SETTEMBRE 
LETTERE ITALIANE 
serie dnolta da 
Vittore Branca 

f*Bruno Baslle 
LA POESIA 
CONTEMPORANEA 
1949/1972 L. 700 

'Ernesto Guldorlzzl 
LA NARRATIVA 
ITALIANA 
E IL CINEMA L. 700 

LETTERE LATINE 
serie diretta da 
Antonio La Penna 
Claudlo Moreschlnl 
CRISTIANESIMO E 
L. 800 

IMPERO 

SCIENZE UMANE 
serie diretta da Paolo Rossi 

#Arnaldo Ballerlni 
ASPETTI DELLA 
PSICHIATRIA 
CONTEMPORANEA 
L. BOO 
Plero Baruccl 
ADAM SMITH E LA NASCITA 
DELLA SCIENZA ECONOMICA 

yL. 700 
Norberto Bobblo 
PARETO E IL 
SISTEMA SOCIALE L. 800 
Ettor* Casarl 
LA FILOSOFIA 
DELLA MATEMATICA DEL '900 
L. 700 

*Serglo Landuccl 
MONTESQUIEU 
E L'ORIGINE DELLA 
SCIENZA SOCIALE 
L 700 
Andrea Meiterl 
IL PROBLEMA DEL POTERE 
NELLA SOCIETA' 
OCCIDENTALE L. 700 

Massimo Mugnsi 
LEIBNIZ E LA LOGICA 
SIMBOLICA L. 700 
Stefano Poggl 
HUSSERL E LA 
FENOMENOLOGIA L 700 

ARTE 
serie diretta da 
Giulio Carlo Argan 
Maurlzlo Fagloto 
LA SCENOGRAFIA L. 900 

LETTERE GRECHE 
serie diretta da Franco Serpa 
Claudlo Moreschlnl 
IL ROMANZO GRECO L. 900 
Flllppo Maria Pontanl 
L'EPILLIO GRECO L. 900 

STORIA 
serie diretta da 
Marino Berengo 

Franco Cardlnl 
IL MOVIMENTO CROCIATO 
L. 700 

Marcello Carmagnanl 
L'AMERICA LATIN A DAL 1880 
Al NOSTRI GIORNI L. 700 

Valtrto Castronovo 
LA RIVOLUZIONE 
INDUSTRIALE L. 800 

Giovanni ChtnibJnl-
AGRICOLTURA 
E SOCIETA' RURALE 
NEL MEDIOEVO L. 700 

Aldo De Maddaltna 
MONETA E MERCATO 
NEL '500 L. 900 

Glna Fasoll 
Francesca Bocchl 
LA CITTA' MEDIEVALE 
ITALIANA L. 900 
Armando Saport 
LA MERCATURA MED|EVALE 
L. 800 

*Guldo Valabrega 
IL MEDIO ORIENTE 
DAL PRIMO 
DOPOGUERRA 
A OGGI L. 700 

*Slmonetta Lux 
ARTE E INDUSTRIA 
L. 900 
Antonio Plnelli * 
I TEATRI L. 900 

SCIENZE 
DELLA NATURA 
serie diretta da 
Giuseppe Montalenti 
e Salvatore Califano 
Glusapp* Dablnl 
INTRODUZIONE ALLA 
TERMODINAMICA L. 900 

MATEMATICA 
Glullana Leccee* 
ELEMENTI DELLA TEORIA 
INGENUA DEGLI INSIEMI 
L. 900 

22.000 COPIE 

DALLA PARTE 
DELLE BAMBINE 
di Elena Gianini Belotti. Gli errori educa 
tivi commessi da genitori maestri profes 
sori sulla pelle dei bambini. Lire 1.600 

Viagg 
delTamicizia 
1973 

fc%h.^. 

7 novembre 
a Mosca 
• Itinerario: Roma/Milano-AAosca-

Milano/Roma 
• Trasporto: aerei speciali 
• Durata: 8 giorni 
• Effettuazione: dal 1" all'8 no

vembre 

Quota individuate 
di partecipazione: L. 140.000 



libri I'Unitd - giovedl 27 settembre 1973 - pag 7 

DOCUMENTI SULLA 
GUERRA DI SPAGNA 

Come Franco 
f ece uccidere 
Garcia Lorca 

Uscito in Francia un libro con la esauriente 
ricostruzione del dramma di Granada e del 
poeta spagnolo, vittime della barbarle fascista 

Le tragiche vlcende del Cl-
le rlchiamano alia memorla 
altri avvenlmenti ormal Ion-
tanl: quelll svoltlsl In Spa-
gna neirestate del 1936. Dl 
qui l'attualita dl un llbro usci
to recentemente a Parlgl. re-
lativo a una antica e clvillssl-
ma citta dell'Andalusia (Ian 
Gibson. La represion nacio-
nalista de Granada en 1936 
y la muerte de Federico Gar
cia Lorca. Parlgl. Ruedo ibe-
rlco. 166 pagg., ill. f.t). 

In Spagna la vlttoria del-
la controrivoluzlone cost& la 
vita a centinala e centinala 
dl migliala dl inermi. trucl-
datl da squadrlstl o da mlll-
tari e onche in seguito a una 
parvenza dl processo. Le vit
time non erano tutti rivolu-
zlonari, uominl e donne dl 
avanguardia. organizzatorl sin-
dacall e polltici, operal e brae-
ciantl o mllltarl dl carrlera rl-
mastl fedell al giuramento 
prestato alia bandiera della 
Repubblica. Per fugglre la re-
pressione, nel 1939, circa mez
zo millone di spagnoll passo 
in Francia dalla Catalogna. al-
lorch6 le truppe coloniali, la 
Legione straniera, le truppe 
franchiste della penisola e le 
formazioni del regio eserclto 
italiano completarono l'occu-
pazione della regione. Tra gll 
esiliatl oltre cinquecento era-
no I professorl dl Universita. 
II rettore dell'universita di 
Granada (come quello della 
Universita di Ovledo) non eb-
be la possibilita di riparare 
all'estero e venne ucciso, su 
precise indicazloni degli uffi-
ciall in rivolta contro le au
torita, repubblicane. Granada 
fu tra i capoluoghi di pro-
vincia caduti subito nelle ma-
ni del rivoltosi. 

Vennero fucilati H genera-
le comandante della piazza 
nonostante si fosse piegato ai 
voleri dei fascisti e avesse ap-
posto la sua firma al bando 
di proclamazlone dello stato 
di guerra, cioe della assun-
zione dei poteri da parte del 
.militari in rivolta e il gover-
natore civile, cioe il prefetto, 
reo di non esser stato compli
ce del militari congiuratl con
tro la Repubblica pur senza 
aver nulla intrapreso per con-
trastarne i piani criminosl; e-
guale sorte toccd al sindaco e 
a tutti i consigned comuna-
11 della citta, socialist! e re
publican) (di comunistl non 
ve ne erano), salvo un consi-
gliere assente: venture su ven-
tiquattro. Insieme a Ioro ven
ne fucilato «il fiore degli ln-
tellettuali della citta » e « una 
vittima tra mille e mille », 
Federico Garcia Lorca. il poe
ta piu famoso nella Spagna 
di altera. 

La lezione 
del passato 

L'autore fornisce una ser-
rata documentazione sul co-
siddetti nazionalisti, una rico
struzione degli avvenlmenti 
della citta andalusa nei g'.or-
nl immediatamente preceden
ts e in quelli successlvl alia 
vittoria fascista. 

La ricerca obiettiva sullo 
svolgersi di una vittoria del
la reazione e sempre ricca 
di insegnamenti e da questo 
punto di vista autore ed edl-
tore meritano il ringraziamen-
to dl quanti intendono trarre 
lezioni dal passato e hanno 
interesse a comprendere me-
glio cosa sia stato. nella vicl-
na penisola, il regime terror!-

stico ausoicato. aliora. da prin 
cipi della Chiesa, imposto a 

prezzo dl una guerra crude-
le e dl una feroce repressio-
ne e grazie all'aluto del go-
verni dl Hitler, di Mussolini 
e dl Salazar e alia compli
city del govern! di Londra, 
Washington e Parigl. 

Oblettlvo fondamentale e 
plenamente raggiunto dl que
sto studio era di ricostruire 
gli ultiml giornl del poeta e 
fissare le responsabillta del
la sua morte. Polche fin dal 
mese dl settembre del 1936 
le autorita fasclste, colplte 
dall'emozlone sollevata nel 
mondo dalla notlzia del dellt-
to, diedeio contrastanti ver
sion! suirassassinio per fame 
ricadere la responsabillta dap-
prima « su element! incontrol-
lati », poi sui clerical! (in reai
ta Garcia Lorca, rifuglato in 
casa di un suo amico falan-
gista, venne arrestato da squa
drlstl comandati da un ex de-
putato della Confederazione 
spagnola delle destre autono-
me, 11 Partito cristiano soda-
le che flno al luglio del 1936 
aveva fruito dell'appogglo del
la gerarchla). Solo nel 1949 
un ispanista inglese, Gerald 
Brenan, riunl una serie di 
dati pubblicati l'anno succes-
sivo (questo suo llbro, in ver-
sione italiana. // volto della 
Spagna, Bar! 1954, passd qua
si inavvertito). 

Fucilato 
a Visnar 

Ora. grazie all'esauriente ri
cerca di Ian Gibson non vi so-
no piu dubbi possibili e so
lo l'apertura degli archivi mi
litari e di pollzia spagnoll po-
trebbero fornlre precisazionl 
e magarl nuove rivelazionl. 
L'ex deputato clericale arre-
sto dunque Federico Garcia 
Lorca e lo consegno al gover-
no civile (prefettura). ove re-
std a disposlzlone di un uffi-
dale superiore dell'esercl-
to che aveva usurpato le fun-
zioni di governatore. Da que
st! venne consegnato ai sica-' 
ri che lo trattennero per qual-
che ora in un carcere im-
provvisato. ove 1 clttadlnl so-
stavano in attesa di esser tru-
cidati. Li a Visnar, II 19 ago-
sto 1936 il poeta concluse la 
sua vita, spirb a fianco di un 
vecchio maestro elementare; 
pochl giorni prima in quello 
stesso posto erano stati am-
mazzati due professor! catte-
dratici dell'Unlverslta di Gra
nada (altri tre vennero fuci
lati, in quel giorni, al ciml-
tero). 

I tentatlv! maldestri. grot-
teschi e vergognosi di ma-
scherare rassassinio di Fede
rico Garcia Lorca, come «in
cidents » della guerra civile, 
come delitto della malavita o 
come o tragi co errore », sono 
ormai vani. II delitto avvenne 
a Granada, per ordine delle 
autorita militari ribelll al go-
vemo della Repubblica e non 
nei primissimi. confusi gior
ni della guerra civile, duran
te gli eccidi dl proletarl, re* 
pubblican! e socialist! (suo 
cognato. sindaco della citta, 

era stato infatti fucilato parec-
chi giorni prima): Federico 
venne trucidato a freddo per 
«disposizion! superior!», se-
dici giorni dopo lo sbarco, su 
aerei germanici. nell'aeropor-
to della citta, del primo con-
tingente della Legione stranie
ra proveniente dal Marocco. 
allora protettorato spagnolo. 

Cesare Colombo 
Una tradoziene del libro ft annun-

ciata Ira le prossime novita di Fel-
trinelli. 

« AMARCORD»»: DAL LIBRO AL FILM 

Quanto ricorda Fellini 
FEDERICO FELLINI e TONINO 

GUERRA, « Amarcord >, Rizzoli, 
pp. 157. L. 2.500. 

«La singolarita di Amarcord sta nel 
suo rifiutarsi alle definizioni. Che cos'e. 
esattamente? Una autobiografia? Un 
romanzo? ». Cosl nel rlsvolto dl coper-
Una. Ma le «perplessita» che aumen-
terebbero «di paglna In pagina» non 
hanno ragion d'essere. Amarcord e, 
in tutta sempllcita, quello che nel gergo 
clnematografico si definisce un «tratta-
mento »: qualcosa di mezzo tra il « sog-
getto» e la «sceneggiatura»; questa 
ultima, fra l'altro, viene scrltta solita-
mente su due colonne: a destra I dia-
loghi, a sinistra l'azione. Nel «tratta-
mento» le due cose sono ancora Impa-
state insieme, e in parte solo abbozzate 
o accennate. 

Amarcord, versione llbraria. prefigura 
dunque il nuovo film di Federico Fel
lini, in fase di edizione (le riprese sono 
finite gia da qualche tempo). E reca, 
con quella di Fellini. la firma del nar-
ratore e poeta romagnolo Antonio (o 
Tonino) Guerra, attivo nel cinema, fino 
a oggi, soprattutto al fianco di Anto-
nioni. Una sua breve poesia in dialetto, 

intitolata appunto A m'arcord («lo ml 
rlcordo»), fa da epigrafe al testo; che 
e composto con una cura e un'eleganza 
piuttosto rare in un campo nel quale 
dominano spesso la sciattpria e 1'ap-
prossimazione anche linguistica: ma il 
cui valore espressivo non e diretto. Im-
medlato e totale. La pagina scritta ha 
qui significato di «suggerimento» per 
quelle che saranno le immagini. e le 
stesse parole, scorrenti sullo scnermo. 

Certo, i conoscitori d". Fellini non du-
reranno fatlca a farsl una loro idea, in 
tal modo, dl quel che potra essere 
Amarcord; ma poi, magari. II rlsultato 
finale sara alquanto diverse 

In un primo momento. il film era 
stato annunciato col titolo II borgo. E 
la storia e infatti quella d'una piccola 
citta della riviera adriatica (Rimini, 
nella sostanza), negli anni del fasci-
smo, prima della guerra. La condizio-
ne storica (e soclale) dei psrsonaggi 
non sembra avere tuttavia, nemmeno 
stavolta, un rilievo spiccato, pur se 
non mancano sprezzanti e gustosl rlfe-
rimenti al regime mussoliniano. 

Amarcord cl si propone come 11 rac-
conto di un'infanzia; e non solo perche 
11 protagonista e un bambino, un tenero 

e protervo monello (dagll evidentl llnea-
menti autobiografici), di nome Bobo, 
che compie senza parere le sue prime 
grandi esperlenze eslstenzlali, al cospet-
to dell'amore, dell'amicizia. della violen-
za. della malattia. della morte: ma per
che tutti o quasi, piccoli e adulti, il 
padre di Bobo. anarchlco e imprendi-
tore edlle. I compagnl di scuola e i gio-
vanotti a caccia di turiste, lo zio matto 
e le ragazze facili, 11 prete e l'avvocato 
che fa da «coro» sono immersi In 
un'aura d'innocenza, d'lrresponsablllta, 
pur non sottraendosi con ci6 al colpi 
del dolore umano. Tema ricorrente nel 
regista. Come tutto suo e 11 senso favo-
loso dl certl avvenlmenti, che l'angu-
stia stessa della vita di provincia ingi-
gantisce a mlto. SI vedano. In Amarcord, 
i trattl dedicati al passaggio del tran
satlantic© Rex. o a quello delle Mille 
Miglia. o all'arrivo della tromba ma
rina. Ma sono anche, questi. i tratti 
che attendono in maniera partlcolare 
la loro verifica nella completezza dina-
mica visuale e sonora dell'opera cine-
matografica. a g ^ M > 

NELLA FOTO: un momento della lavora-
zlone del film 

STRUTTURE DIDATTICHE 

Una riforma mai f a t t a 
• . . . • • » , -

L'impegnato e approfondito lavoro di Felice Froio eur^ precise atto di accusa contro tutte quelle 
forze politiche che nel nostro paese da quasi trent'anni sabotano il rinnovamento dell'universita 

- FELICE FROIO: « Unlver
slta: mafia e polere >, La 
Nuova Italia, pp. 180, lire 
1900. 

Un atto di accusa di straor-
dinaria efficacia contro tutte 
quelle forze politiche che da 
quasi trent'anni rinviano, elu-
dono, sabotano la riforma uni-
versltaria: questo potrebbe es
sere il sottotitolo del libro che 
Felice Froio ha dedicate al
ia a storia incredibile di una 
riforma ». 

Frutto di un lavoro dl ricer
ca impegnato e approfondlto 
« Mafia e potere » ci aluta a 
ripercorrere le vlcende attra-
verso le quail dal ;u46 a og
gi e passata la lotta politi-
ca fra 1 gruppl che hanno 
tenacemente osteggiato il rin
novamento dell'universita e le 
forze democratiche che per 
esso si sono battute. Merito 
sostanziale di Froio e quel
lo di offrire materiale di pri
ma mano per il dibattito e 11 
confronto. mantenendo fermo 
11 criterio della piu onesta 
oblettivita, ma mai servendo-
sene per eludere 11 giud'.zio 
politico. La storia delle re
sponsabillta delle forze gover-
native ed In primo luogo ed 
essenzlalmente della Demo-
crazia Cristiana, degli errori, 
delle incertezze. dei ritardl 
delle forze democratiche si 
ripercorre nel libro attra-
verso una preziosa documen

tazione delle prese dl poslzio-
ne. articoli. discorsl, risoluzio 
ni che in questi ultiml tren
t'anni hanno segnato il cam-
mino della a riforma non fat-
ta». 

Froio per6 resplnge la fa 
die soluzione di offrire una 
raccolta asettica, che glustl-
fichi la qualunquistica condan-
na della cosiddetta oclasse 
politican accomunando nella 
responsabillta della crlsl unl-
versitaria indiscrimlnatamen-
te tutto e tuttL 

Al contrario. proprio l'oblet-
tivita con la quale Froio of-
fre le testimonianze delle po-
sizioni dei partiti e delle for
ze sindacali diventa arma ef-
ficace e documentata per una 
critica severa e per un giu-
dizio inappellablle contro quel
le forze conservatrlci che 
dentro e fuori della Demo-
crazla cristiana hanno in tut
ti questi anni contrastato e 
sabotato la riforma. Evitan-
do 11 pericolo d! un'anallsl 
esclusivamente "Speclalistica» 
che avrebbe isolato la pro-
blematica dell'universita dalla 
situazione generale del Pae
se e avrebbe cosl falsato la 
individuazione delle cause piu 
profonde e del motivi essen-
zlali della crisl unlversltaria, 
11 llbro dimostra come lo sfa-
celo degli atenel e, volta a 
volta negli anni. le vlcende che 
lo hanno caratterizzato slano 
strettamente connesse con la 

svolta che destra e fascisti 
hanno tentato di imprimere 
a tutta la vita politica 

Alia storia organica della ri
forma — o meglio della non 
riforma — Froio affianca al-
cuni capitoli assai interessan-
ti sulle associazioni universi-
tarle. II movimento studente-
3co, ! sindacati cimfederali e 
il Comitato nazionale univer
si tar io. la « mafia » delle cat
ted re. 

Un quadro di attualita, quin-
di. che contribuisce a illumi-
nare la situazione nella quale 
si sviluppa oggi la lotta per 
la riforma. La controversia 
che in questi giorni ha In-
vestito il decreto lepge sul 
« prowedimenti urgent!» tro-
7a appunto le sue radici e 
la sua motivazione in questa 
che Froio definisce la «sto
ria Incredibile » della riforma 
non fatta. Essa e la ripro-
va che le reslstenze ad un 
rinnovamento. poi anche solo 
parziale. delle strutture unl-
versitarie sono ancora fortl 
e agguerrlte e solo l'impegno 
contlnuo e organizzato del par
titi di sinistra, delle Confe-
derazionl sindacali, delle for
ze democratiche studentesche 
e dei lavoratorl tutti pu6, co
me glustamente sostiene Froio 
aver ragione della linea con-
servatrice matrice dell'affos-
samento dell'universita. 

Marisa Musu 

STUDI DI URBANISTICA 

E dawero finito il centro storico? 
Enrico Guidoni e Angela Marino in questo saggio sisfemafico e slimolanle su ferriforio e ciff«% della Yaldichiana ripropongono il problema 

ENRICO GUIDONI e AN
GELA MARINO, cTerritorio 
e citta della Valdichiana», 
Multigrafica, pp. 28S, 33f 
illuslrazio:.i, L, 12.000. 

« Territorio e citta della Val
dichiana » e il piu recente pro-
dotto, consistente e stimclan-
te, della ricerca che due glo-
vani studiasi, Enrico Guidoni 
e Angela Marino, vanno con-
ducendo da qualche anno sul-
la formazione delle strutture 
urbane e territorial!. 

Le lacune della storia del-
l'urbanistica sono note e gll 
stessi autori ne rilevano al-
cune in premessa: gli storici 
hanno privilegiato 1'aspelto 1-
stltuzionaie, attingendo da-
gli archivi una quantita di 
notizie che hanno dato luo
go generalmente alia «pre-
sentazione meccanica di una 
serie di casi isolati. post' , n 

ordine alfabetico e imprissJbi-
II da confermare a; non diver-
samente si sono comportatl gll 
storici — architetti, preoccu 
pati di reperire il maggior 
numero po'isibije di modelli ur-
bani e analizzandone la' ge
nes! sulla base dl parametri 
strettamente culturali. autono-
mamente dal loro contesto po 
litleo - sorlale; per altro la 
storia economica e sociale ha 
trascurato la citta come fat-

to fisico. quando non e sta-
ta carente anche nel cons!-
derare le stesse question! pro-
priamente economiche e soda-
It. come quelle poste dalla ren-
dita fondiaria o dal rapport! 
di classe. 

Secondo gli autori, I'alterna-
tiva a questi atteggiamenti si 
ritroverebbe nell'ambito del
le scienze geografiche, e-
conomiche e sociali, ove 
si individuasse come og-
getto di studio non la 
singola citta o il castello. ma 
un cterritorio* ed alia con-
dizione che 1'indagine politi
ca garantlsse dl rendere si-
gnificativo il rapporto tra cul
ture e datl economlcl e am-
bientall. Non si pu6 non con-
dividere questa poslzlone. 

Oggi. a causa del profon-
do sconvolgimento che si e a-
vuto nella struttura del terri
torio e nelle relazioni tra que
sto e le citta e delle citta 
tra loro. il centro storico e 
in crisi, oltre che come unl-
ta fisica e culturaie anche co
me entita sociale cd econo
mica. per cul. mentre da piu 
parti cl si pone ormal In 
termini operativi tl problema 
di una sua riabllitazione, non 
piu parziale ma Integrate, dl-
viene urgente e indispensabl-
le saperne valuta re I caratte 
ri organic!, attraverso la let-

tura attenta del suo processo 
di formazione. e saperne de-
nnire il ruok) storico che es
so lnstaura con il territoria 

in che misura questo studio 
soddisfa veramente a queste 
esigenze? Senza dubbio il ca-
pitolo che riguarda la storia 
del territorio della Valdichia
na e II piu significativo, nel
la misura In cui riesce a di-
mostrare, attraverso una do
cumentazione ricchlssima e 
per molt! vers! inedita, che 
la storia della citta ha le sue 
motivazionl fuori di se stessa, 
prima ancora che ali'intemo 
delle sue mura; al che non 
pu6 che conseguire parallela-
mente la dimostrazione di 
quanto sia vano perseguire la 
riabilitazione e l'approprlata u-
ttlizzazione di qualsiasl cen
tro storico se questa presdn-
de dalla riabilitazione •* dal-
l'uso appropriate dl tutto 11 
territorio. In quanto suo con
testo fisico, sociale, economl-
co e anche cullurale. 

Di notevole interesse anche 
il capitolo su « crescita e pro-
getto della citta medioevaIe» 
che. al dl la dell'interpreU-
zione della citta medlevale co
me struttura spontanea o na-
turale (che sarebbe dovuta ad 
in presunto. quasi miracoloso 

equilibrio sociale ed Istltuzlo-
nale), individua con una ml-

nuzlosa lndaglne pluridiscipll-
nare alcunl riferimenti rlcor-
rentl dl progettazione pianlfl-
cata. quail la dimenslone del 
c castrum » altomedioevale, la 
struttura dei prim! «borghl», 
ll rapporto funzlonale tra gli 
assi principali come luogo del 
«cavalier! > e le strade mi
nor! come luogo del cpedo-
n!», la campana come centro 
della citta trecentesca e la 
reiazione geometrica tra il pa-
lazzo pubblico e la clnta mu 
rarla o 1 campanill delle chle- • 
se. 

Cl pare tuttavia che sia In-
sufficiente. in questa par
te, sia sul piano documenta-
rio che su quello politico, pro
prio la storia della formazio
ne della citta, nel suo nasce-
re o rinascere sulle rovine 
flslche e culturali della cit
ta romana. 

Lo sforzo compluto da Gui
don! e dalla Marino per ren
dere plausibile storicamente 
II passaggio dal vuoto dovuto 
alle invasion! barbariche alia 
nuova economla urbana, ac-
qulslsce lndubbiamente nuovl 
elementl alia soluzione dl quel 
lo che, se non sbagliamo, al
tro non e che il nodo dl tut
ta la storia del medioevo; ma 
cl pare troppo meccanica e 
stereotlpata (se non una sem 

pllce lngenuita ed. In defl-
nitiva, una carenza di fondo 
nell'interpretazione politica) 
la trasposizione in quel mo
mento storico dl formule co
me la cguerriglia urbana* 
e la lotta dl classe tra «pe-
donia e «cavalieri» oltretut-
to visti, contraddlttoriamente 
con gli stessi assunti, limita-
tamente alia storia «interna » 
della citta. 

Lo studio si apre lnvece piu 
attendibilmente sul secondo 
tempo dello sviluppo urbano, 
che coincidendo psrd con 11 
momento della ricostruzione 
della cultura accademica, sul
la scorta del test! antlch! rl-
scoperti, delinea, *.n termini 
urbanisticl, piuttosto che l'ln-
terpretazione autentlca di una 
cultura comunale originate, la 
anticipazione del modelli cul
tural! rinascImentaU. 

Lo studio si conclude con 
una serie di monografte su 
numerosi centrl della Valdi-
china, da Cortona a Chiusl 
da Montepulciano a Citta del
la Pieve, assal preziose per 
II contributo declsivo ad una 
loro approfondita, e qualche 
volta (grazie al reperimento 
dl spec!fid document!), orl-
ginale conoscenza. 

Luigi Airaldi 

L'istruzione 
superiore 
in URSS 

• REALTA' SOVIETICA a PUB-
BLICA UNA SERIE Dl ARTI
COLI CHE AFFRONTANO LA 
COMPLESSA PROBLEMATICA 
Dl BASE DELL'ATTUALE Sl-
STEMA SCOLASTICO 

« Realfa sovlellca », Anno 
X X I , Settembre 19/3, L. 200. 

« Reaita sovietica > contiene un 
ampio servizio curato da Enzo 
Roggi sull'attuale stato della 
istruzione superiore nell'URSS. 
II servizio 4 suddiviso in cinque 
articoli, alcuni dei quali di ca-
rattere piu propriamente de-
scrittivo. riguardanti le attivita 
svolte in seno alle universita 
ed agli istituti di istruzione su: 
periore in genere. mentre gli 
altri affrontano. anche attraver
so il parere di esperti sovie-
tid. problem! di piu ampio re-
spiro. Nnonostante 1'utilita del 
servizio nel suo insieme. data 
la vastita dei temi affrontati 
e le precise descrizioni. spesso 
arricchite di esempi, delle va-
rie attivita scolastiche ed extra-
scolastiche svolte dagli student! 
sovietici a tale livello di istru
zione. le parti piu interessanti 
appaiono quelle che affrontano 
la complessa problematica di 
base dell'attuate sistema scola-
stico sovietico. 

L*A. esamina. pur mantenendo 
alio scritto un taglio di tipo 
decisamente giornalistico. le im-
plicazioni fondamentali di quel
lo che possiamo definire un mo
mento importante neH'evoluzione 
del sistema scolastico in URSS. 

Uno dei piu important!, fra 1 
van" problemi affrontati, e quel
lo del continuo aggiomamento 
sdentifico e culturale. Ci tro-
viamo cioe di fronte ad una 
reaita scolastica che non pud 
piu limitarsi alia necessi'a di 
fornire i laureati ed i diplomat! 
necessari alio sviluppo del pae; 
se. ma deve anche preoccuparsi 
di fornire agli studenti di oggi 
una solida base metodologica 
alle eventual! riqualificazioni 
future. 

TJ vertigmoso incremento del
la scolarizzazione verificatosi 
neU'ultimo decennio pone inol-
tre di fronte al problema della 
selezione scolastica. Non una 
selezione a base sorio-economi-
ca. di tipo occidentale, ma una 
selezione a base meritocratica. 
causata sia dalla carenza di 
strutture formative, sia dalla 
necessita di evitare il rischio 
della disoccupazione intellet-
tuale. Questi ed altri problemi 
sono affrontati negli articoli di 
Roggi. sempre sulla base delle 
interpretation! e delle prospet-
tive di soluzione fornite dagli 
esperti sovietici iniervistati, of-
frendo nel complesso un esau
riente quadro di una reaita sco
lastica nel pieno della sua evo-
iuzione, pur con I limiti che un 
servizio di questo tipo neces-
sariamente comporta. 

e l . s. 

RICERCHE SULLE TRADIZIONI POPOLARI 

II folklore 
nostra cultura 

> * 

Tre recenti libri di Lombardi Safriani, Giuseppe Lisi e Anlonio Bultilfa si inseri-
scono nel periodo di crescita di inieresse verso questo filone — «Ideologie e 
folklore», «La cultura sommersa», «Folklore e profitto» I titoli delle tre opere 

ANTONINO BUTTITTA, 
« Ideologic e folklore », S.F. 
Flaccovlo, pp. 254, L. 4.000. 

GIUSEPPE LISI, « La cul
tura sommersa », Librerla 
edilrlce fiorenlina, pp. 197, 
L. 2.000. 

LUIGI M. LOMBARDI SA. 
TRIANI, a Folklore e pro
fitto » (Tecnlche dl dlstru-
zlone dl una cultura), Gua-
raid!, pp. 217, L. 1.200. 

Gll studi e le rlcerche dl 
folklore in Italia attraversa-
no un periodo di crescita, che 
non per caso presenta ana
logic col primo clclo del lo
ro sviluppo, inizlatosi intorno 
al 1830 con le raccolte dl 
canti popolarl del Tommaseo, 
e glunto tra la fine del se-
colo e l'lnizlo del nuovo, a un 

culmine tuttora irripetuto qua
le resta 11 grande e organico 
lavoro dl raccolta delle tra-
dizloni popolarl siciliane rea-
lizzato da Giuseppe Pitrfc. Al
lora si scopriva, nella poe
sia popolare, nelle fiabe, ecc. 
anche per stimolo delle cor-
rentl romantlche europee, quel 
patrimonlo dl cultura a nazio
nale » che sembrava fornire 
un motivo In piu alia ricerca 
deU'unita politica del paese: 
oggi. dopo la Reslstenza e la 
conqulstata democrazia repub 
bllcana, la dimenslone popola
re della nostra cultura va 
faticosamente ma serlamente 
rlacquistando 11 peso e l'at-
tenzione che 11 fascismo ave
va impedito e che oggi le 
hanno assegnato dl diritto le 
lotte e il ruolo protagonist!-
co della classe operaia. 

Sotfermandocl dunque sugli 
sludi piu recenti del nostro 
folklore — di parte accade
mica o meno — ci pare che 
diverse opere vengano a in-
dicare una «svolta» (almeno 
tentata), che rompe con l'at-
teggiamento sottilmente ma 
nettamente anstocratico im
posto ai nostri studi di fol
klore dall'autorita di un Be
nedetto Croce e durato fino 
agli anni recenti, fino alle o-
pere piu innovatricl di un Er
nesto De Martmo, e a quel
le, piu sfumate e contraddit-
torle pur nel loro indiscusso 
valore. di un Cocchiara. 

II libro di Antonino Buttltta. 
ricco d'intormazioni e di appa-
rati blbiiografici, e sintomati-
co per una sua contraddizio-
ne, peraltro piu formale che 
sostanziale, tra 11 titolo «ag-
giornatissimo» (ideologie e 
folklore) e un contenuto in 
gran parte apparentemente 
tradizlonale di saggi edit!, qua 
si tutti, in occastoni diver
se ae percld non prlvl dl 
oscillaziom ideologiche e me-
todologiche ». come riconosce 
lo stesso autore. II quale per6 
ne rivendica anche una possi-
bile permanente validita, nel 
far ttconsiderare il folklore non 
piu come una cultura allra 
da noi ma come la nostra 
stessa cultura ». 

II dubbio metodologico sul-
l'opera di Buttitta pu6 semmal 
sorgere — visto che glusta
mente egll stesso nega «il 
mito deH'obiettivita scientifi-
ca» — sul tipo e sul gra-
do dl partecipazione alia cul
tura e al dramml del mon
do popolare. E non Intendiamo 
certo una partecipazione epl-
dennica e sentlmentale che 
entri in contraddizione col ne-
cessario rlgore scientlfico. ma 
quell'entrare «nelle case del 
contadini.„ come un " compa-
gno •*_. che vuole rendersl par-
tecipe. Insieme agli uominl In-
contrati. della fondazione di 
un mondo migiioren che But
titta felicemente cita, da Er
nesto De Marti no. in epigra
fe a] suo libro. 

A questo modo demartinia-
no dl accostare la cultura con-
tadina — o almeno alia sua 
coordlnata umana se non In 
tutto a quella politica — cl 
sembra apparentarst 11 libro. 
assal bello, singolare, e di-
remmo appunto cpartecipatoa 
dl Giuseppe Lisi. H quale e 
stato facllitato in eld, e In 
certo modo impegnato. dalla 
c profonda amicizia » con una 
famlglla contadina di una fra-
zione toscana dell'alto Mugel-
lo, pemo della sua lndaglne, 
L'aver Iavorato csul campoa; 
l'aver scavato con attenzione 
e rispetto nella cultura viva 
del suol amlcl contadlnl fi
no a ricavarne importantl e 
vallde Intulzion! (sul valore 
del pane in « una societa del
la penurla> e sulla conse-
guente capaclta del contadi-
no Tonk) di riconoscere, dal 
sapore, ingredient!, qualita 
e tecniche di lavorazione; sul 
la dignita non allenata del 
lavoro del mezzadro; e co
sl via); 1'essersi infine posto 
dl fronte alia cultura popola
re come complesso di cono-
scenze vallde nel loro ambl-
to (fino a dellneare una lo-
gica e una cosmologla popo
lare, sia pure viste con qual
che eccesso dl relativlsmo): 
ecco alcunl dei rilevanti meri-
ti della Cultura sommersa. 

Alia cul credibility sclentifi-
ca nuoce (se non alia lettu-
ra — che ne rlsulta anzi sug
gest I va), la troppo estesa e-
laborazione dell'autore rispet
to alia diretta emergenza del 
documento popolare, Ci6 che 
ancora dimostra quanto diffi
cile sia, anche per gl'intel-
lettuall diversamente intenzio-
natl liberarsl dal loro tradi
zlonale ruolo dl pesante me-
diazione culturale nel confron-
tl delle classl subalterne. 

Questo e preclsamente uno 
dei temi trattati, insieme a va-

ri altri di rlllevo centrale, 
riguardanti il folklore, in quel
la che e lndubbiamente la 
piu decisa delle tre opere in 
discorso, nel senso della «svol-
ta» innovatlva che sopra si 
diceva: Folklore e profitto. dl 
Lombardi Satrlanl. Non 6 pos-
slbile dar conto qui dl tut
te le duecento densisslme pa-
gine del libro: ci rlferiremo 
soprattutto alia prima parte 
dl esso Upotesl per un di
scorso sul folklore), piu omo-
genea alle osservazioni fin qui 
fatte. 

Premesso che 11 folklore si 
presenta oggi, per l'ansla dl 
promozione sociale delle clas
sl portatrici, «come cultura in 
fupa da se stessa». che esce 
dal ghetto soprattutto per in-
tervento delle avanguardte po-
litlco-culturall, Lombardi Sa
trlanl mette in guardia glusta
mente contro i rlschl dl un 
meccenlco rovesciamento del
la vecchla demologla, In fun-
zlone di una a sub • cultura 
glovanlle politlclzzata ». e ap-
prodante a una vlslone par
ziale del mondo popolare. prl-
vo del suoi element! contrad-
riittori. impolitlcl e talora rea-
zionari, e llmitato espresslva-
mente ai soli canti tradizlo-
nall. 
Quel mondo va conoscluto nel 

la sua interezza. non va In-
terpretato con chiavi dl co-
modo e metaflslcamente rag-
gelantl come «la cultura del
la mlserla»: ma rlattualizza-
to con nuove indaglni dal vi
vo. che ne verlfichlno slgnl-
flcatl, funzlonl e contesto so
cio • culturale: e soprattutto 

ne vanno rifondatl gli studi 
attraverso le categorle dl giu-
dizio (estetlca, etlca, politica, 
ecc.) « interne » al mondo po
polare, e con una effettlva in-
terdiscipllnarieta verso le 
scienze sociali, da cui la fol-
klorlstica deve acquisire « ri-
gorosi strumentl di misurazlo-
ne culturale e dl verifica». 

L'unlco aspetto dell'opera 
che cl lascia serlamente m 
dubbio e quella « convlnzlone 
dl essere oggettl della politi
ca... comunque fatta da al
tri e non dal subalternl» dal-
l'autore attrlbulta non solo al 
contadlnl merldtonall. per 1 
quali la cosa non manca cer
to dl fondamento; ma che pa
re Impllcltamente estesa alle 
piu consapevoll masse ope
rate e contadine del centro -
nord, per le quail non si puo 
lnvece parlare dl emarglna-
zlone politica, proprio anche 
conslderando la loro ben dl-
versa condizione socio-cul-
turale. 

Vedlamo lnvece con qual
che soddlsfazlone che Lorn-
bardi-Satrianl accoglie qui la 
tesi da not esposta a suo tem
po (Inchlesta su «II 1. Mag-
gio In Italian, in aRassegna 
slndacale» — quadernl, giu-
gno 1968) suH'impossibilita di 
ricondurre la nuova cultura 
operaia e contadina nel iiml-
tl de1 folklore, e la necessi
ta dl fondare una nuova piu 
aderente dlsclplina dl studio 
dl tutta la cultura delle clas
sl subalterne. 

Sergio Boldini 

in libreria 
« Lo scontro di classe » 

R. MALAGUTI, « Lo scon. 
tro di classe», La Pietra, 
pp. 264, L. 2.S00. 

(Vittoria Franco) — In que-
st'autoblografia di R. Malagu-
tl appaiono in nrimo piano la 
vita di miscria e dl sopru-
sl dei mezzadri e del brae-
cianti di Bagnolo in Piano e 
le lotte operate che qui si 
svolsero prima e dopo la gran 
de guerra. durante il fascismo 
e subito dopo la libcrazlone. 

Ancora giovanlssimo brac-
clante e poi scarriolante. Ma-
laguti maturd la sua coscien-
za politica in quelle lotte e 
a contatto coi milltantl comu
nistl che nella clandestinlta lm 
posta dal fascismo svolgevano 
propaganda. Pu quella co-
scienza plenamente acqulsita 

che lo porto ad essere pro
tagonista di primo piano nel
la lotta anti fascista e parti-
glana Con abnegazione diede, 
Infatti, 11 suo valido contri
buto di organizzatore alia Re
slstenza di Regglo Emilia e 
di Carrara, alia rui libcrazlo
ne parteclpd il 16 aprlle 1945. 
Nel dopoguerra, per 24 anni, 
fu segretarlo della Camera del 
Lavoro dl Bagnolo In Piano. 
Come tale In una preceden-
te pubblicazione (Non dimentU 
care, 1970) aveva raccolto te-
stlmonianze e r'.costrulto la 
storia del movimento operate 
bagnolese. 

Tutte le vlcende, anche le 
piu drammatiche. sono de
scribe con sobrieta e sempll-
dta. 

Foglio di guardia 
GIUSEPPE FAVATI, « F a 

gllo di guardia >. Lacaita, 
Manduria, pp. 84, L. 1.500. 

{Franco Manescalchi) — 
Favati e uno scrittore iro-
nico e dissacrante: ironi 
co perche usa la molla del
la provocazlone formate ed 
ideologlca alio scopo dl In-
staurare un dlalogo anticon-
venzlonale ed 3pprofondito: 
dissacrante perche, com'egli 
scrive. non intende «pulire 
lletamente 11 becco del Gran
de Pappagallo » che vuole per-
suadercl che tutto va per il 
meglio, come la sentinella del
le strisce del Mago di Id dal
la torre dl guardia. 

Ed e appunto un «Foglio 
dl guardia* che Favati cl 
propone: un documento di vi-
gilanza dal basso; una for
ma attlva di coscienza aper-
ta alle soluzionl delta storia 
e della cultura; una pagina 

blanca da compilare in mo
do nuovo. dinamtco. 

Che 11 discorso nasca dal 
basso, dietro la lucida pare-
te del a paese ufficiale ». ap-
pare dal continul riferimenti 
a fervidl momenti culturali e 
polltici della vita urbana (dal 
contesto dell'Isolotto a quel
lo de! Movimenti di quartie-
re). 

Eppure questa rnatrlce non 
determina oleografia o, peg-
glo. iconografia populista. ma 
si sviluppa attraverso la fre-
quentazione. pragmatica e cul
turale. di luoghi e linguaggi 
a scomunicati» rlaH'uffidalita 
culturale tradizionalista. So
prattutto da qui. dlrel, I'estre-
ma esemplarita dl Foglio dl 
guardia. in quanto propone e 
sostiene con fermezza un lu-
cido messaggio di rinnova
mento all'interno di un mag
ma storico percorso invece da 
oscure inquietudinL 

II fantasma del «gruppo» 
HENRY WALTON, c Psico-
terapia di gruppo», il Mu-
lino. pp. 140. U 1.600. 

(Giovanni P. Lombardo) — 
U termlne «Pslcoterapia dl 
gruppos e a nostro av-
viso piuttosto impreciso giac-
che comprende ipotesi tera-
peutlche e filoni teoricl spesso 
divers! se non contrastantL 
Nella prefazione del libro si 
sottolinea glustamente l'estre-
ma varieta di indirizzi e dl 
esperlenze che possono rag-
grupparsi sotto questo titolo: 
gruppi direttivi e non diretti-
vi, gruppi verball e non ver-
ball, psicodramma analltico. 
pslcoterapia della famiglta, 
gruppi di lncontro, analisi 
transazionale. Gli orientamen-
ti metodologici piu importan
tl sono comunque sostanzial-
mente riconduclblll a due fi
loni teoricl: le teorie del cam
po dl K. Lewin e la pslco-
analisl freudiana. Cid det-
to non si deve perd pensa-
re ad una dlstlnzione netta 
e preclsa dei moltl indirizzi 
terapeuticl che mantengono 
nella sostanziale diverslta al
cunl puntl dl contatto. 

I saggl che compon-
gono questo libro hanno tut
ti come retroterra teortco K. 
Lewin, M. Klein, Wlnnicot e 
potevano forse con piu pro-
prieta essere raggruppati sot-
to 11 titolo «Pslcoterapia del 
gruppo» in questo indirlzzo 
Infatti i'attenzlone non e ri
volta al slngolo individuo e 
al suol processi lnconscl rlve-
latl dalle sue relazioni con gll 
altri membri del gruppo e con 
II terapeuta, ma ad « un Ipo-
tetico fantasma comune del 
gruppo, una sorta dl mlnimo 

comune denomlnatore del
le fantasie inconsce predomi
nant! a un dato momento*. 
E" il gruppo. visto «come 
un tutto le cul caratterlsti-
che presclndono dalle proprie
ty degli element! che lo co-
stltuiscono ». che deve miglto-
rare 1 suol slstemi dl reia
zione. Come abbiamo accen-
nato, 11 libro e formato da 
alcuni saggi (sel per l'esat-
tezza) accuratamente sceltl e 
possiede alcune indlcazionl bi-
bllografiche divise per setto-
re che sono preziose per chl 
intenda approfondire l'argo-
mento. 

I capitoli a nostro awiso 
piu interessanti sono II terzo 
dl J. Sutherland che fornisce 
una sintesi delle concezionl 
teorlche sulla «reiazione og-
gettuale » . (M. Klein, Winni-
cott) nel primo periodo dl vita 
del bambino, il quinto dl M. 
Jones che r I porta una sua 
Ipotesi di pslcoterapia di grup
po applicata a repartl dl o-
spedali psichiatricL 

I llmltl e le amblgulta me-
todologiche esistono e riguar* 
dano una carente definizio-
ne pslcopatologica dl quest! fe-
nomeni di gruppo; manca doe 
secondo noi una dlstlnzione fra 
I slstemi di reiazione di un 
gruppo dl persone « normal!* 
ed un altro formato da per
sone adisturbates che potreb
be gtustlflcare la qualunqui
stica affermazione usiamo tut
ti sani* o «siamo tutti ma-
latio. la ricorrente ed ina-
deguata pretesa della psico-
sociologla americana di appli-
care queste tecnlche a piu 
vast! gruppi sociali, pud es
sere la logica conseguenza dl 
questi presuppostl ideologic!. 
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SI PROFILANO GRAVISSIME CONSEGUENZE PER L'ECONOMIA DEL GROSSETANO 

Per Scarlino la Montedison fa nesare 
la minaccia all'occupazione operaia 

Immediata reazione delle forze democratiche nella provincia - II pretore di Livorno Viglietta si dichiara pronto a revocare il 
decreto se I'impresa chimica adottera «temporanee misure antinquinanti» - Le dedsioni dell'assemblea operaia di ieri 

II pretore dl Livorno Franco Viglietta a colloquio con una delegazlone di opera! dello stabl-
limento Montedison di Scarlino 

In una conferenza stampa a Roma 

II ministro per la ricerca ammette 
1'urgenza della riforma del CNR 

II ministro per la ricerca scientifica ono-
revole Bucalossi ha incontrato ieri i rappre-
sentanti della stampa essenzlalmente per dl-
fendere se stesso e il governo dalle critiche 
mosse all'uuo e all'altro negll ultlmi giorni 
da vari settori della opinione pubblica in 
connessione particolarmente con la decurta-
zione dei fondi del CNR (consiglio nazionale 
delle ricerche). Argomento principale del mi
nistro e stato che il CNR ha rlsparmiato al-
cuni miliardi (sembra una declna) negli anni 
scorsi e In ogni caso — una volta in vigore 
la riforma delle Unlverslta — non dovra 
piu provvedere a pagare assistenti e rlcerca-
tori operanti negli istltutl universitarl. 

AU'onorevoIe Bucalossi e stato fatto osser-
vare che il fondo della questione e politico: 
6i tratta dl sapere se II CNR, finora unico 
ente della ricerca dotato di un principio o 
di un abbozzo di struttura democratica, deve 
essere assunto come asse della necessaria ri
forma della organizzazione della ricerca ov-
vero lo si voglia fin d'ora umlliare e pregiu-

dicare per impedire che cI6 avvenga. 
E* stato fatto riferimento alia proposta di 

legge del PCI per il coordinamento della 
ricerca e la riforma del CNR, che prevede 
una divisione dei compiti fra quest'ultimo e 
il ministro della ricerca. II ministro ha ri-
6posto accogliendo il principio dl una rifor
ma in cui il CNR trovi una collocazlone me-
glio definite di quella attuale, e d'altra parte 
ha lasciato intendere che eventuall progetti 
dl spesa in vista di programmi dl ricerca 
determinati non troverebbero un limite In-
eormontabile nella cifra decurtata del pros-
simo bilancio. 

E' stata anche segnalata in piu di un Inter-
vento l'eslgenza che sul progetto di riforma 
presentato dal PCI ed eventualmente su al-
tri, il Parlamento discuta con l'impegno e 
I'ampiezza indispensablll perche si giunga 
alia definizione di una politica della ricerca 
conseguente con la programmazlone econo-
mica. 

C. S. 

Dal nostro inviato 
LIVORNO. 26 

«Guardl che per me que-
sta e stata una esperienza 
stressante » cl dice 11 pretore 
dl Livorno dottor Olanfranco 
Viglietta, riferendosl al de
creto con cul lunedl ha ordi
nate 11 sequestro, come « mez-
zl dl reato » dl inqulnamento, 
dello «Scarlino I» e dello 
«Scarlino II», le navl clster-
na adlblte dalla Montedison al 
trasporto e scarlco nell'alto 
Tirreno del « fanghl rossl » re-
siduatl della lavorazione del 
biossido dl titanio dello sta-
bllimento di Scarlino. 

Come e noto al provvedi-
mento del pretore la Montedi-
son ha rlsposto con la inter-
ruzione delle attlvlta produt-
tlve a Scarlino. II pretore cl 
ha rlcevuto stamane nel suo 
ufflclo dlsadorno al secondo 
piano del palazzo dl glustizla 
dl Livorno. Alto, magro, lavo-
ratore Instancablle, 11 dottor 
Viglietta e considerato un ma
gistrate molto preparato e 
senslblle alle eslgenze dl una 
glustizla di tipo nuovo. «Cri-
tlchl pure 11 mio operato, per
che ha il dlritto di farlo. ma 
le posso asslcurare che In que-
sto caso ho dovuto attenerml 
alia legge, anche se sopra il 
mlo provvedlmento pendeva 11 
rischio di un attacco alia oc-
cupazione degll operal dl 
Scarlino. 

Aver adottato 11 decreto dl 
sequestro quindi ml e pesato 
molto. Se fosse stato posslblle 
evitarlo lo avrei evitato, ma 
sono stato costretto a decretar-
lo perche il reato di inqulna
mento da parte della Montedi
son a mio avviso e continuato 
anche dopo la adozlone del 
nuovi slsteml dl scarlco (la 
maggiore profondita ndr) dei 
" fanghi rossl" e dopo l'inl-
zio del trattenimento a terra 
di una parte della fanghiglia 
e del solfato ferroso la cui 
immissione in mare danneg-
glava 11 fitoplancton. Con il 
vecchio sistema dl scarico mi 
risulta che sia stata danneg-
giata la vita marina con gra-
vi conseguenze per la pesca. 

Con 11 nuovo sistema dl sca
rlco rltengo che cl sla la pos
sibility di un accumulo di ml-
croelementi metallic! tossicl 
negli organlsmi marinl. Per 
questo ho applicato gll artl-
coli «D» e «E» della legge 
sulla pesca: 11 primo perche 
sono state Immesse in mare 
sostanze tossiche che nan no 
danneggiato la fauna ittica; il 
secondo perche vengono im-

Vittime della speculazione sui mangimi e sul prezzo ingrosso 

Migliaia di coltivatori liquidano 
gli allevamenti di bovini da carne 

II prezzo del laffe al produffore ridotto in Campania a meno della mela di cio che paga il consumalore • Ingenfi 
profilli dell'induslria dei mangimi all'origine del disasfro in uno dei settori piu deficifari della sifuazione alimenlare 

H prezzo delle vacche dl 
1. qualita per la macellazione 
e sceso a 400 500 lire al chllo. 
« Fino a qualche settlmana fa 
non si trovava bestlame da 
came — affermano 1 macella-
torl — e sapevamo perche: 
importiamo dall'estero la me-
ta del fabbisogno. Ora, im-
provvisamente, cl vengono of-
ferti da ogni parte an! mall 
da macellare». E* la llquida-
zione in massa di quella par
te di allevamenti che dipen-
dono dall'acquisto del mangi
mi o dal prezzo del Iatte. ET 
la disoccupazione per altre 
migliaia di lavoratori con la 
perdita di un potenziale pro-
duttivo prezioso si vendono 
bovine ancora In grado di 
riprodurre e vitellame non 
ancora giunto a maturazione; 
si perdono decine di mfgLaia 
di quintal! di came con ab-
battimenti precocL 

8e eld non bastasse. anche 
le djsgrazie vengono sfruttate 
per decimare gli allevamenti. 
In Campania I'epidemia del 
colera ha fatto diminuire la 
richiesta di Iatte. E* sorta 
la necessita di trasformare 
anche queila parte che era 
consumata fresca o semifre-
sca. Sono Intervenuti la Re-
gione e l'Ente di Sviluppo, II 
quale ha le attrezzature per 
fare formaggl o nltrl prodotti 
serbevoli (compreso Iatte ste-
rilizzato), o pud procurarsell. 
Ma per intervenire Reglone 
ed Ente di sviluppo hanno 
imposto la riduzione del prez
zo del iatte di bufala da 280 
a 170 lire al litre; quello di 
bovina da 100 a 75 lire al li
tre s e queste riduzlonl dl 
prezzo dureranno sono paste 
le condizloni per un'altra 11-
quidazione di allevamenti del
le aziende piti deboli ed espo-
ste sul mercato. 

Sono sol tan to a!cune delle 
notizie date nel corso di una 
riunione che si e tenuta Ieri 
presso la Lega nazionale coo
perative con la parted pazlone 
anche del dirlgenti del sinda-
cat! aderentl alia COIL, delle 
associazioni di produttori e 
deirAIIeanza contadlnl. 

I prezzl del mangimi sono 
statl 1'ultimo colpo, in ordlne 
di tempo, ma non II solo. 
A luglio 11 governo ha accet* 
tato dl incaricare 1'AzIenda 
statale dei mercatl agriooll dl 

reperire mangimi a basso 
prezzo e distribuirli. L'impe
gno e stato tradotto in legge 
ma non un chilo di mangimi 
e stato distribuito dall'AIMA, 
ne a cooperative (che aveva-
.no la precedenza) ne a prlvatl. 
Gli allevatori hanno pagato 
prezzl eccezionali — ora in di-
minuzlone — ma l'effetto non 
si misura soltanto nel miliar
di passati a profittl dell'indu-
stria del settore ma anche 
nel fatto politico che gli alle
vatori hanno caplto una cosa 
molto semplice: ormai molti 
di essi sono divenuti dipen-
denti dei padronati del man
gimi, arbitri di fare qualslasl 
speculazione. 

H ministro dell'Agricoltura, 
Ferrari Aggradl. ha fatto mar-
tedl a Bruxelles una serie 
di dichiarazioni allarmate. Lo 
stesso giomale della Confin-
dustria, tuttavia, !e quaMf'ca 
come una cdenuncia senza 
soluzlonis. II ministro della 
Agricoltura ammette che non 
sa cosa fare di fronte al dl-
sastro. Ma e un'lmpotenza 
puramente di facciata perche 
una cosa almeno Ilia fatta: 
non ha applicato il decreto 
che incaricava l'AIMA di In
tervenire per 1 mangimi. 

Quanto all'uso degli altri 
strumenti pubblicl. quell! del 
governo italiano e della Co-
munita europea. lo stesso se-
gretario della DC ha fatto 
martedl un discorso al conve-
gno nazionale della Coldirettl 
in cui la piu concreta delle 
proposte e stata quella di fa
re una riunione. Lo stesso 
giorno II presidente della 
Confagricoltura, Alfredo Dia
na, scriveva sul giomale del
la Conflndustria che blsogna-
va dare piu soldi alia «agri
coltura » identlflcata con 1 pa
droni, poiche Diana esclude 
ogni forma di lntegrazlone 
al reddito del lavoratore per
che se al contadino gli pa 
ghiamo II suo Iavoro_ sinette-
rebbe di lavorare. II capo del 
padronato agrarlo ha quelle 
Idee che mancano al dirigentl 
democrlstiani che rifiutano di 
sostenere a Bruxelles l'esl
genza di Incanalare 1 flnan-
siamenU con priorlt4 al col
tivatori, alle loro cooperative, 
alia remunerazlone del lavo-
ro e airammodemamento del-
la produzlone. 

E' tornata da Hanoi 
la delegazione della Toscana 

Ha visitato anche la Corea e la Cfna 

FIRENZE, 26 
E* rientrata in questi gior

ni la delegazione toscana, com-
posta dal presidente del 
Consiglio regionale compagno 
Gabbuggiani, dal vicepresiden-
te Battistini (dc), dal consi-
gliere Cinl del PSDI e dallo 
assessore Papucci del PSI, che 
si era racata dal 2 al 18 set-
tembre nella Repubblica De
mocratica di Corea, su invito 
dell'Associazione per le rela-
zioni cultural! con l'estero di 
quel paese, nella Repubblica 
Popolare di Cina su invito del-
l'lstituto per la politica este-
ra e nel Nord Vietnam su in
vito del Comitato per la dife-
sa della pace mondiale. 

Nel corso deU'ultima sedu-
ta del Consiglio regionale, il 
compagno Gabbuggiani ha 
svolto una comunlcazione sul-
l'esito della missione, che rien-
tra nel quadro delle inizlati-
ve e dei compiti statutari del 
la Reglone, per lo sviluppo 
delle conoscenze e dei rappor-
ti ad ogni livello, fra popoli 
diversi. 

La delegazione, che ha par-
tecipato alle celebrazionl per 
il 25. annlversario della fon-
dazione della Repubblica co-
reana, ha fatto presente alle 
autorita dl governo coreane 
rinteresse per lo sviluppo dei 
rapporti fra I nostri popoli, 
la necessita di costrulre re-
lazioni diplomatiche ed lnizla-
tive volte a contribuire alia 
uniflcazione del paese. 

Negll Incontrl di Pechino e 
stata ausplcata una estensio-
ne dei rapporti fra Italia e 
Repubblica Popolare Clnese, 
anche a livello dl istituzloni 
regional! e localL 

Ad Hanoi, la delegazione ha 
portato la solidarieta delle po-
polazioni, prospettando gli 
orientamentl del Comitato to-
scano per la ricostruzlone del 
Vietnam circa la realizzazlo-

ne dl un complesso scolastico 
per il Nord Vietnam e di un'al
tra opera da reallzzare nel 
Sud non appena sara possibi-
le allacciare ooncreti rapporti 
con le autorita responsabili 
sudvietnamlte. La visita della 
delegazione toscana ha avuto 
notevole eco nella stampa del 
tre Paesi. 

Toronto: ossolti 
6 lavoratori che 

manifestavano per 
trasporti efficienti 

TARANTO. 26 
II pretore di Lizzano ha as-

solto questa mattina 6 lavo
ratori imputati del reato pre-
visto dall'articolo 340 del co-
dice penale «Per avere con-
gegnato cloe l'interruzione del 
pubblico servizlo di autolinee 
gestite dalla ditta De Marco 
Cosimo, sulla llnea che da 
Maruggio porta allltalsider dl 
laranto*. 

I lavoratori (che rivendica-
vano un servizlo regolare ed 
efflclente). sono statl assoltl 
perche il fatto non costitul-
sce reato; il pretore ha infat-
ti accolto la tesi sostenuta 
dal difensori degli imputati 
aw. Enzo Pollicoro e Adolfo 
Toccl, 1 quail hanno sostenu-
to la test secondo cui sul ban
co degli Imputati avrebbe do
vuto essere trasclnato il con-
cessionarlo del pubblico ser
vizlo dl autotrasportl che, 
mantenendo sulla llnea urba-
na vetture assolutamente Ina-
deguate al numero dei lavo
ratori da trasportare, aveva 
sicuramente violate la norma 
penale che tutela II regolare 
svolglmento del servizl pub-
bUcL 

messe in mare sostanze che 
possono creare perlcolo dl al-
terazlonl sfavorevoli all'am-
blente marlno». 

La sua, dottor Viglietta, e 
una declslone deflnltlva, cloe 
l'ultlmo irrevocablle atto che 
dovrebbe precedere il dibattl-
mento penale contro I diri
gentl della Montedison e I 
comandanti delle due navl nel 
confront! dei quail ha ernes-
so l'avviso dl procedlmento 
per 11 reato dl Inqulnamento? 

«Come le ho detto anche 
lerl, non si tratta dl un atto 
Irreversibile. Sono pronto n 
revocare il decreto, perch6 
comprendo l problem! del la
voratori di Scarlino, nel caso 
In cul la Montedison adottl, 
nella attesa della entrata In 
funzione degli impianti di de-
purazlone totale degll scarichl 
del biossido di titanio. misure 
temDoranee che eliminino cer-
tl elementl pericolosi presen-
ti nei residui liquid! della la
vorazione. Sono del parere che 
una soluzione pud essere tro-
vata ». 

II dottor Viglietta ha quin
di rilevato la necessita che 
tutta la materia sia regolata 
a livello Internazionale da 
norme precise, « perche — ha 
precisato — non e accettablle 
che altrl paesi, come la Fran-
cia. inquinlno Indisturbati con 
gll scarichi industriall II Me-
diterraneo e non paghlno per 
! danni che arrecano. II pro-
blema della difesa dell'am-
biento deve essere rlsolto in 
sede politica, con precise scel-
te e non pu6 essere definite 
in queila giudlziaria ». 

II dottor Viglietta ha preci
sato anche dl aver evocato a 
se gli altri procedimentl av-
viati dai magistrati di Geno-
va e di Grosseto contro la 
Montedison per i fanghi rossi. 

Frattanto. la Montedison ha 
messo In atto gia da ieri il ri-
catto occuoazionale. come ri-
sposta al decreto del pretore: 
ha interrotto la produzione 
del biossido di titanio con la 
motivazione che «6 impossi
ble procedere ulteriormente 
alia eliminazione» delle sco-
rie. Da Ieri 386 dipendenti del
la Montedison e i 120 della 
Solmine che vengono impie-
gatl nel lavori dl manuten-
zione degll impianti sono sta
tl adibiti — come hanno ri-
ferito raporesentanti del con
siglio di fabbrica di Scarlino 
— alle operazioni di svuota-
tura e riDulitura degll Im
pianti, operazione che dovreb
be durare una quindicina di 
giorni. dopo di che saranno 
posti In cassa integrazione se 
non soprawerranno fatti 
nuovi. 

Stamane la segreteria del 
consiglio di fabbrica di Scar
lino e i segretari dei slnda-
cati chimicl dl Grosseto si 
sono recati dal pretore Vi
glietta per chiedere preclsa-
zioni sul decreto e sulla sua 
possibile revoca. II pretore 
ha confermato quanto aveva 
detto a no! poco prima. «A 
nostro avviso — hanno dichia-
rato operai e slndacallsti su-
bito dopo l'incontro — cl sono 
le possibilita per giungere al
ia revoca. Noi faremo sulla 
Montedison tutte le pressloni 
necessarie perche siano mes-
si in atto al piu presto pro
cedimentl parziali che favorl-
scano lo sblocco della sltua-
zione. Siamo convinti della 
necessita di misure antinqui
nanti, ma non e giusto che le 
conseguenze di quanto awie-
ne ricadano sui lavoratori. E 
d! lavoratori direttamente 
coinvolti ce ne sono quasi tre-
mila a Scarlino e nella zona 
del Grossetano: se la Monte
dison chiude lo stabilimento 
s! rlaprirebbe un pericoloso 
processo a catena ai danni 
della occupazione. Queste no-
stre preoccupazloni le abbia-
mo espresso al pretore, alle 
autorita governative regional! 
e provincial! perche si esami-
ni con urgenza la situazione 
e si addivenga ad una solu
zione accettabile ». 

La grave decisione della 
Montedison di Interrompere 
la produzione e di porre In 
cassa integrazione I dipen
denti di Scarlino e stata du-
ramente condannata In tut-
to il Grossetano, dove entl 
locali. sindacati. forze politi-
che democratiche si sono bat-
tutl — insleme alia regione 
— per la difesa dell'ambiente 
e per l'occupazione, che non 
sono, come si vorrebbe fare 
credere. In antitesi tra loro. 
E* stato rilevato che 11 ri-
catto occupazionale della 
Montedison non ha ragione di 
essere e deve percid essere re-
spinto: non si pud infatti ac-
cettare in alcun modo una 
logica secondo cui a pagare 
le conseguenze delle respon-
sabilita della Montedison e 
delle decision! della magi-
stratura siano I lavoratori. 
Percid I livelll occupazionali 
non devono essere toccati. 

Sempre in mattinata si 6 
svolto un incontro tra 11 pre
tore e l'aw. Gelati, legale 
della Montedison. Al termine 
del colloquio con il magi
strate l'aw. Gelati ha dichia-
rate al giornallstl «che lo 
scamblo di idee avuto col 
pretore e stato proficuo e 
che quindi si potrebbero pro-
spettare delle soluzionl tec-
nico-giuridiche positive». In 
questo senso va ricordato che 
si e espressa Ieri in un suo 
comunicato la giunta regio
nale toscana che aveva sotto-
llneato la possibilita che nel-
l'incontro che avra luogo ve-
nerdl a Firenze con la Mon

tedison si possano lndivldua-
re altre misure «atte a rl-
durre ulteriormente il carl-
co inquinante» del residuatl 
della lavorazione di Scarlino. 
In questo senso si e espres
sa anche ieri pomerigglo la 
giunta provlnclale dl Grosse
to. Infine nel tardo pome
rigglo si e svolta nello sta
bilimento di Scarlino un'as-
semblea del lavoratori che 
hanno preso In esame la si
tuazione, alia luce anche dl 
quanto era scaturlto dall'tn-
contro della mattina col pre
tore di Livorno. 

Al termine dell'assemblea 
gli operai hanno declso dl ra-
zionalizzare lo svuotamento 
degli Impianti per prolunga-
re la durata della loro attlvl
ta. Inoltre. hanno deciso un 
altro sciopero di due ore per 
martedl 2 ottobre. Infine, han
no deciso che nel caso In cul 
alia concluslone dell'opera-
zione di svuotamento non si 
sia pervenuti ad una soluzione 
politica del problema. si inse-
dleranno In assemblea perma-
nente all'lnterno della fabbri
ca per Impedire ogni attacco 
ai livelll di occupazione. 

Carlo DegNnnocenti 

C0SF IL RIT0RN0 DOPO 59 GIORNI 
Cost sono tornati a terra Jack Lousma, Alan 

Bean e Owen Garrlol. 1 tre astronaut! americani 
dello Skylab I I . Sono rimasti a lavorare nello 
spazio per 59 giorni e mezzo navtgando, in 
orbita circumterrestre, per oltre 39 mllionl di 
chilometrl. 

c Siamo statl magnificamente lassu — ha detto 
Bean — anche perch6 eravamo alutati da terra 
in modo davvero eccezionale ». Le condizloni di 
salute degll astronaut! dopo I'ammaragglo del-
I'altra notle nel Pacifico, sono apparse buone, 

Erano un po' malferml sulle gambe ed hanno 
avuto delle nausee provocate dal ritorno alia 
gravlta terrestre, ma nel giro di qualche giorno, 
secondo I medlci, si rimetteranno completamente. 

II presidente del Presidium del Soviet supremo 
dell'URSS Podgorny ha inviato un telegramma 
di felicitazioni a Nixon per II successo della 
mlsslone Skylab. In America, comunque, il 
grande pubblico si dislnteressa ormai quasi com
pletamente delle Imprese spaziali e il rientro 
dl Garrlot, Bean e Lousma non ha fatto eccezione. 

Avrebbero chiesto un riscatto di 800 milioni 

CATTURATA BANDA Dl MALVIVENTI: 
VOLEVANO RAPIRE GIANNI AGNELLI 

Si tratta di cinque individui, alcuni pregiudicati per reati comuni — Rinvenute armi 
nelle loro abitazioni — Un piano fantasioso — Tutto preparato e messo per iscritto 

Dalla nostra redazione 
TORINO. 26. 

La Criminalpol e la Squadra 
Mobile di Torino questa notte 
hanno condotto a termine una 
brillante operazione di polizia, 
arrestando una attrezzatissima 
banda di delinquenti comuni a!-
l'immediata vigilia di attuare 
un clamoroso rapimento. La 
vittima designata era un notis-
simo industriale torinese; la 
polizia non fa nomi. ma pare 
accertato che si tratti di Gian
ni Agnelli. II riscatto richiesto, 
qualora l'operazione-rapimento. 
clie avrebbe dovuto avvenire 
questa sera alle 20.30. fosse riu-
scita, sarebbe stato di 800 mi
lioni. Sino ad ora i componenti 
della banda caduti nella rete 
della polizia sono cinque, tra 
cui due denne; abitano tutti a 
Torino. Questi i loro nomi: Bru

no Romagnoli. 33 anni, Valerio 
Genesio. 35 anni; Luisa Occhi-
pinti. 29 anni; Carla Boato. 26 
anni: Luigi Santovito. 31 anni. 
Nelle loro abitazioni scno state 
trovate parecchie armi e muni-
zioni. per cui i primi qunttro 
sono stati tratti in arresto per 
< porto abusivo d'arma da guer-
ra» e molto stranamente per 
c sfruttamento della prostitu-
zione >. mancando evidentemen-
te al momento altri capi d'accu-
sa relativi al tentativo di rapi
mento. 

Nei confronti del quinto indi-
viduo. per ora non e stato spic-
cato mandato di cattura; il San
tovito si trova infatti in stato 
di fermo, in attesa che la ma-
gistratura decida se incrimi-
narlo o meno. La notizia degli 
arresti e la descrizione detta-
gliata del fantasioso piano — 
quasi una sorta di sceneggiatu-

Ma la faccia del partito neofascista non cambia 

Milano: il MSI 
silura Servello 
Dalla nostra redazione 

MILANO, 26 
I laceranti contrast! all'ln

terno del MSI harmo avuto 
un primo sbocco clamoroso: 
la defenestrazione del federa-
le milanese Franco Maria Ser
vello, nel confronti del quale 
e stata chlesta, come si sa, 
rautorizzazione a procedere 
per 1 fatti delittuosi del 12 
aprile scorso, culminati nel-
rassassinio dell'agente di po
lizia Antonio Marini. Natural-
mente l'organo ufficlale del 
MSI parla di «accoglimento 
delle dimissioniw che II Ser
vello avrebbe presentato nel 
afebbraio scorso», e cioe 
« prima » del a giovedl nero ». 
Ma si tratta di un trucchetto 
sul quale, peraltro, lo stesso 
comunicato ufficiale non in-
siste troppo. La decisione, an-
nunciata con il rituals ritardo 
(venne adottata, in realta, me-
si fa, quando Almirante di-
resse la burrascosa seduta 
dell'esecutivo milanese), 6U0-
na per6 chlarisslma. Per il 
Servello, dunque, che ha ret-
to per tre anni Tincarico di 
commissario provlnclale del
la federazione milanese, la 
lotta a coltello si e conclusa 
con la sua dlsfatta. Questa 
concluslone, del resto, era 
ampiamente scontata. Le vo-
ci del suo defenestramento 
circolavano da tempo, inse-
rendosi nel contesto del con
trast! sempre piu laceranti 
fra I dirigentl milanesi. H se-
natore Nenclonl, 11 vero 
«boss» del MSI di Milano, 
aveva proweduto a fomire le 
prime indicazioni. Come si 
ricordera. all'lndomanl della 
sommossa misslna del 12 apri
le, II Nenciom aveva tenuto a 
prendere le distanze dai suoi 
cameratl milanesi, sottolloean-
do con cura che tutta la re-
sponsabilita per I fatti del 
«giovedl nero* ricadeva sul
le spalle dei dirigentl della 
federazione. La steasa deci
sione dl fare 1 nomi del due 
fascistelli (Loi e Murelli) al
ia polizia, fece capire che U 
destino del Servello era se-
gnato. Chi aveva, Infatti, te
nuto I contatti con gli squa-
dristelli che ora 11 MSI si 
vedeva obbligato a gettare a 
mare? Chi aveva isplrato la 
loro azione terrorlstlca? Chi 
II aveva spronati? Oil stessl 
squadrlstelli non esiterono a 

fare subito 1 nomi. Ma po! 
cominciarono a piovere le ri-
chieste di autorizzazione a 
procedere. Prima cl fu quella 
della Procura generate, nei 
confronti dl Servello e di Pe-
tronio, per 11 reato di ricosti-
tuzlone del disciolto partito 
fasclsta. Po! ci fu quella del 
sostituto procuratore Guido 
Viola, sempre nei confronti 
dei due parlamentari missini, 
per i fatti del a giovedl nero ». 
Un eplsodio significativo e ri-
velatore lo si ebbe poi a Reg-
gio Calabria, quando, in oc-
casione di altri scontri provo-
cati dai missini, l'organo del 
MSI prese le distanze dal 
acameratan Mario Pietro De 
Andreis, il gerarchetto incar-
cerato e poi rimesso in 11-
berta prowisoria, per resl-
stenza e violenza con Tag-
gravante di essere stato uno 
dei promotori della manife-
stazione sediziosa del 12 apri
le. Pino a poco tempo prima 
II De Andreis era stato di-
feso dallo stesso Nenclonl e 
da un altro legale del MSL 
Inoptoatamente il 5 agosto 
scorso il giomale missino de-
finiva il De Andreis un « pro-
vocatore* e *un lndividuo 
fuori dal partito». Come mai 
questa repentlna condanna? 
Non era difficile capire che 
questo «awertimento» era 
rivolto ad altri personaggl piu 
importantL 

H nome dl Servello e sal-
tato fuori sia nell'inchiesta 
sul fallito attentato al dlret-
to Torino-Roma, sia in quella 
suH'assassinio dell'agente Ma
rino. In entrarabi gli attentat! 
I fascist! sono stati colt! con 
le man! nel sacoo, sono stati 
mess! alle corde. Isolatl e 
condanna ti, dovevano offrire 
qualche capro espiatorio. Do
po gli squadrlstelli, visto che 
II loro sbarco non era valso 
ad ingannare nessuno, doveva 
venire la volta di qualcuno 
piu in alto. Si e arrivati cos! 
alle t dimlssioni» di Servel
lo. Ma anche questa ulteriore 
operazione non servira a cam-
biare le carte in tavola. II 
vero volto de] MSI ha prov-
veduto lo stesso Almirante a 
svelarlo. tessendo 1'apologia 
del « golpisti» cllenl, degli as-
sassinl che bruclano 1 libri e 
fucllano I cittadinl che si op-
pongono alle violenze del boia. 

Ibio Paolucci 

ra per un film fanta-banditesco 
— e stata data oggi alle 16.30. 
nel corso di una conferenza 
stampa tenuta nei locali della 
questura torinese dal questore 
dr. Massagrande e dal capo del
la Criminalpol dr. Montesano. 

L'operazione di polizia con-
clusasi. almeno per il momento, 
questa notte. sarebbe iniziata 
gia alcuni mesi or sono. quan
do. in seguito ai vari casi di 
sequestro di persona verifica-
tisi, era stato claborato un pia
no per prevenire possibili rapi-
menti. La polizia e stata con-
dotta sulle tracce della banda 
da una serie di lunghi e pa-
zienti pedinamenti attuati nei 
confronti di alcuni esponenti 
della malavita cittadina. Tra 
questi il Luigi Santovito. un 
pregiudicato che da qualche 
tempo in qua aveva preso la 
molto sospetta abitudine di so-
stare a lungo di fronte alia villa 
del noto e ricchissimo industria
le torinese di cui si e accen-
nato. Dal Santovito. Criminalpol 
e Squadra Mobile sono riusciti 
a giungere. ad altri componen
ti della banda. anche essi pre-
giudicati; il Romagnoli e il Ge
nesio. I pedinamenti si sono in-
tensificati, e sempre secondo 
la versione fornita dalla polizia 
la minaccia del progettato ra
pimento si e andata sempre piu 
concretizzando. Cosi questa not
te e scattata la trappola. 

Squadre di poliziotti hanno 
fatto irruzione in una villa di 
Viverone, nei pressi del lago 
omonimo, a poca distanza da 
Ivrea. dove sono stati arrestati 
il Romagnoli. il Genesio e la 
Occhipinti. Contemporaneamen-
tte yenivano perquisiti altri al-
loggi in Torino dove cadevano 
nelle mani degli agenti gli altri 
due banditi, 

Come si e detto, secondo la 
polizia, il rapimento avrebbe 
dovuto aver luogo questa sera 
alle 20.30. secondo un piano, 
che almeno a prima vista sem
bra quasi il regolamento di 
una innocua « caccia al tesoro ». 
II notissimo industriale sareb
be caduto in trappola all'usci-
ta dalla sua villa. La macchi-
na del <big» sarebbe stata se-
guita da altre due auto, cari-
che di banditi che avrebbero 
dovuto bloccarla. costringendo 
rindustriale al trasbordo. Quin
di il rapito. debitamente amma-
nettato sarebbe stato condotto 
nella villa di Viverone, o in 
caso di difftcolta nei pressi di 
Settimo Torinese. dove era gift 
stata affittata una cascina. o 
ancora sistemato sotto una ten-
da nella zona del Pinerolese. 
Poi la richiesta del riscatto: 
800 milioni da pagarsi in con-
tanti, tutti in biglietti da 10 mi-
la lire. 

II piano de! banditi pare che 
prevedesse proprio tutto anche 
la localita da cui fare le te-
lefonate; una cabina nei pres
si della chiesa Gran Madre di 
Dio. a Ton'no. immediatamen-
te al di la del Po. In quanto 
alia formula della richiesta: 
«Qui brigate rosse. Lottiamo 
contro il capitalismo. Non av-
visate nessuno. Lui e ferito; 
perde sangue; occorre un me
dico. Quindi sbrigatevi! >. La 
polizia ha prontamente smen-
tito qualsiasi «copertura > po
litica. ribadendo che si tratta 
di malviventi. Seguivano le 
modalita per la consegna del 
denaro c il recupero della vit-
di 4 lettere uguali. sistemate 
ttma del rapimento. Una serie 
in altrcttanU punti della citta. 
e nelle lettere. istruzioni. car-
tine varie. itinerari da percor-
rere e tempi, calcolati in mi. 
nuti, per svolgerc le varie 
azioni. 

Nino Ferrero 

Alain Delon 

dal giudice 

per Taffare 

Markovic 
Dal nostro corrispondente 

PARIGI, 26 
L'affare Markovic, dopo cin

que anni e di nuovo sulle 
prime pagine del giornali pa-
riginl: e Alain Delon, attore, 
produttore, allevatore di ca-
valli da corsa e oggi grande 
manager della box essendo 
1'organlzzatore dell'lncontro 
mondiale tra Monzon e Bout-
tier. ha dovuto ripresentarsi 
questo pomerigglo davanti al 
giudice istruttore per un deli-
cato confronto con la parte 
civile, Alexandr Markovic. fra-
tello d! colui che era stato. 
prima di morire ammazzato 
con un colpo di pistola la 
guardia del corpo dell'attore. 

Aveva scritto al fratello una 
lettera: a Se mi accadesse qual-
cosa di spiacevole, sappi che 
I responsabili sono Alain De
lon, sua moglie Nathalie e il 
loro amico Marcantoni, un ve
ro gangster ». 

Per tre ann! la polizia giu-
diziaria indagd suU'omicidio 
appurando che Stefan Marko
vic, nei ritagli di tempo libera 
lasciatogli dal suo padrone e 
amico, si era occupato di traf-
fico di droga, di fotografie e 
di ricatti. 

Alain Delon fu interrogate 
varie volte dal giudice istrut
tore di Versailles. Patard. ma 
I suoi alibi erano di ferro. II 
suo amico Marcantoni. uomo 
dal passato burrascoso, venne 
invece accusato di complicity 
nel delitto e incarcerato per 
circa un anno e poi rimesso 
in liberta in attesa del pro
cesso. Che non si fece mai. 

a II caso Markovic — ebbe 
a dire in quegli anni un uffi
ciale di polizia — e un barile 
di polvere. Vi sono implicate 
troppe personalita importan-
ti. La verita non si sapra 
mai». 

Ma, trasferito Patard ad al-
tra sede, il nuovo giudice 
istruttore Jean Perre si e 
messo a sfogliare le settemi'.a 
pagine del dossier e ha deciso 
che e'era piu di un motivo 
per rispolverare l'affare dopo 
tre anni di silenzio. Per esem-
pio: Alain Delon aveva sem
pre affermato che il 22 set-
tembre 1968. giorno dell'as-
sassinio dl Markovic, egli si 
trovava a Saint Tropez a gi-
rare il film cLa piscina». 
Ed ecco risultare dai docu
ment! della produzione che 
quel giorno Delon non aveva 
affatto « girato v. 

Cera di che «Incastrare * 
Delon. Ma tre giorni fa un 
giomale ha pubblicato queste 
notizie svelando, a tutto van-
taggio di Delon. la botta che 
il giudice si apprestava a ti-
rargli. 

Oggi il giudice Ferr6 era fu-
ribondo e prometteva di que-
relare il giomale in questione. 
Ma chl aveva reso possibile la 
« fuga » del documento? Qual
cuno, evidentemente, che baz-
zica nel palazzo di giustlzia e 
che voleva permettere a De-
Ion di prepararsi un nuovo 
alibi. 

a. p. 
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In commissione 

alia Camera 
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Enti l ir ici: 
governo e 

maggioranza 
rinviano 

il dibattito 
La Commissione Internl del-

la Camera si e riunita per di-
scutere sul programma dl at
tivita delle prosslme settlma-
ne. I compagni Rubes Trlva 
e Adriana Lodl hanno chle-
sto, per conto del gruppo del 
PCI, l'lscrizione all'ordlne del 
giorno del probleml degli en
ti Uriel, in considerazlone del-
la gravissima situazlone eco-
nomica e finanzlarla in cul 
essi si trovano, e anche In 
considerazione del fatto che 
l'intervento sulle gestionl per 
l'anno in corso consente dl 
verificare la volonta politlca 
del governo di affrontare la 
riforma del settore musicale 

Nonostante l'insistenza del 
deputati comunistl (i social!-
sti erano assenti) 11 presl-
dente Cariglia, socialdemocra-
tico, e la maggioranza di go
verno hanno rifiutato l'lscri
zione all'ordine del giorno del 
disegno dl legge. E' da ricor-
dare che sul provvedlmento 
si e gla espresso il Senate 
approvando uno stanziamento 
che consente di accendere mu-
tui fino a trenta millardi per 
il '73 e mutul per 70 millardi 
per sanare passlvi accumula-
ti a tutto il 1972 Grazie al-
l'intervento del gruppo del 
PCI al Senato, nella legge e 
stata inserita una dichlaTazlo-
ne che, anche se generlca, 
suona come impegno per la 
realizzazlone della riforma. 

Alia Commissione Interni dl 
Montecitorio e ripreso 11 con-
fronto fra opposlzione e mag
gioranza. I parlamentarl co-
munisti insistono per affron
tare l'argomento «per divi-
sione » dichiarandosi disponl-
bili ad un intervento, che con-
senta l'attivita degli enti nel-
l'immediato, collegando inve-
ce la definizione delle pass!-
vita arretrate al provvedlmen
to di riforma. L'inconcepiblle 
comportamento della maggio
ranza — che passa con dlsin-
voltura da una decisione dl 
concedere tutto acriticamen-
te a un atteggiamento che 
nega ogni intervento, anche se 
questo pregiudica la stessa 
gestione ordinaria degli enti 
e impedisce perfino la corre-
sponsione degli stipend! al 
dipendentl — tende a coprire, 
nella sostanza. la volonta di 
non affrontare in termini dl 
riforma i probleml dl questo 
Importante settore. , 

II compagno Triva ha af-
fermato che il gruppo comu-
nista continue™ la lotta, sl-
curo di interpretare gli In-
teressi dei lavoratori dello 
spettacolo e. nello stesso tem
po, di favorire una politica 
dl crescita culturale 

Nuovo film dei Taviani 

Crisi di un 
cospiratore 

• / 
Protagonista di « Allonsanfan » (ambientato 
nell'Europa post-napoleonica) sara Mastro-
ianni — Tra qualche giorno il primo ciak 

Tra qualche giorno Paolo e 
Vittorio Taviani daranno il 
via, in una villa lombarda 
dell'Ottocento, alia lavorazio-
ne di Allonsanfan, film che 
segna il ritorno sui set Ita-
liani, dopo una serie di im-
pegni a Parigi, dl Marcello 
Mastrolanni. I fratelll Taviani 
hanno ottenuto alio recent! 
Giornate del cinema italiano 
di Venezia un consenso quasi 
plebiscitario di pubblico e dl 
critica per il loro San Mi-
chele aveva un gallo. 

II film Allonsanfan narrera 
una vicenda umana che si 
svolge nel partlcolare momen
ta storlco attraversato dall'Eu-
ropa attorno al 1815. L'impero 
napoleonico e crollato, e in 
Italia 1 regnantl detronizzati 
tornano a dirigere il gioco; 
i vecchl privilegi di casta so-
no cosl riprlstinatl In nome 
dell'ordine e della stabilita 
sociale, e le ultime grandi 
conquiste derivate dalla Ri-
voluzione francese vengono li
quidate con le arml e le per-
secuzlonl politiche. Per gli 
ultiml rivoluzionari e un mo-
mento drammatico. I piu te-
naci — quali in Italia gli ap-
partenentl alia setta dei 

«Fratelll subllmi» — progefc-
tano utopisticamente di op-
porsl alia marea della restau-
razione, tentando addirittura 
soluzioni dlsperate e radicall: 
andranno nel Sud dell'Italia 
sperando di far insorgere 1 
contadini, che da sempre pa-
gano un pedagglo di ignoran-
za e dl miserla. 

II protagonista dl Allonsan
fan (titolo che si riallaccia ai 
versl della Marslgliese «Al
lans enfants... ») e Fulvio, un 
patrizlo che si e unito in gio-
ventu alia setta, e che ora, 
stanco e deluso, e deciso ad 
abbandonare l'impegno politi
co e a tornare al suo tranquil-
lo ambiente familiare, recu-
perando anche l'affetto del fi-
glio, la moglie, lo studio del 
viollno... Ma il suo tragico de-
stlno e plu forte della deci
sione dl abbandonare 1 com
pagni di lotta e della sua vo
lonta di rinuncla. 

Oltre a Marcello Mastrolan
ni. interpreteranno Allonsan-
fan Lea Massari, Mismy Far
mer, Laura Betti, Luclo Dal
la, Claudlo Casslnelli e Be
njamin Lev. 

NELLE FOTO: Lea Massart 
e Marcello Mastrolanni. 

bloixa i prezzi 
REMBRANDT al listino di agosto 1972 

in formatev i : chi al t r i lo f a ? RAPHAEL ai listino di apriie 1973 

e in piu facilitazioni d'acquisto 
mettetevi subito in contatto con 1'organizzazione di vendita roller per 
conoscere direttamente le Inlzlalive e le facilitazioni di acquisto nel qua
dra delle operazionl stagionali roller 

se avete progettato di acquistare un roller fateto subito! 

un roller e un buon investimento 
roller t^m^maim\ 

centro informazioni fIrenze piazza stazlone 23r tei 211738 
filiate di milano piazza de angeli 2 tei 436484 

filiate di torino lungodora siena 8 tel. 237118 
fif\le di roma via asmara 10 tel. 832283 

richiedete I'elenco completo dell'organlzzaztone di vendita roller in Italia 
o I'indirizzo xlel commissionario piQ vicino al vostro luogo di resWenza 

ROLLER PREMIO QUALITA ITALIA 1971 • 1972 MERCURIO DORO 1973 

Successi e confronto di esperienze 

II teatro polacco con gli 
occhi aperti sul mondo 

Applaudita «toumee » del « Cricot-2 » in Gran Bretagna — Spet
tacoli e lezioni di Grotowski negli Stati Uniti — Compagnie di se-
dici paesi a Wroclaw per il Festival studentesco « Teatro aperto » 

VARSAVIA, 26. 
II teatro dl prosa polacco 

— che gla da tempo si e lm-
posto in campo internaziona-
le per la sua saldezza orga-
nizzatlva, per la sua origlna-
llta scenlca, per la sua aper-
tura a tutte le forme dl spe-
rimentazlone — sta racco-
gliendo In questi gloml nuo-
ve messl di significatlvl suc
cessi. 

La compagni a del «Crl-
cot-2 » dl Cracovla, dlretta da 
Tadeusz Kantor, ha appena 
concluso una tourne'e in Gran 
Bretagna, nel corso della qua
le ha messo in scena Witkle-
wlcz al Festival di Edlmbur-
go, dove e stato premiato 
come mlglior gruppo presen-
te alia manlfestazione dal 
giornale The Scotsman. Lo 
spettacolo e stato anche ri
preso dalla BBC per una tra-
smissione a colori dl un'ora 
ed e stato presentato in al-
tre citta britanniche, riscuo-
tendo ovunque gli elogl del
la critica e i consensi di un 
pubblico che pure e abitua-
to, specie nella provlncia in-
glese, ad un tlpo dl teatro 
piii tradizionale. 

Intanto e partlto alia volta 
degli Statl Unltl 11 celebre 
Teatro Laboratorlo dl Gro
towski. Durante 11 suo sog-
giorno americano, Grotowski 
ha intenzlone dl effettuare 
esperimenti con un gruppo di 
student!, per i quali la com-
pagnia varsaviese terra, oltre 
ad alcune recite gratuite, una 
settimana di lezioni in un 
piccolo villaggio. II Teatro 
Laboratorlo si esibira In pub
blico soltanto nella citta di 
Filadelfia. Per l'occasione 11 
Washitigton Post ha pubbli-
cato un lungo articolo sul 
teatro dl Grotowski definen-
dolo «una delle migliorl 
compagnie sperimentall del 
mondo negli ultimi dieci an-
ni». 

Grande successo hanno 
inoltre ottenuto — anche se 
11 grosso degli spettacoli pre-
sentati apparteneva al gene-
re musicale — le compagnie 
che hanno parteclpato alia 
Festa delle arti della Polonia. 
che si e svolta in Italia, nel 
piu important! centri della 
regione laziale. 

II teatro affonda In Polo
nia le sue radici in una gran-
de, consolidate tradizione; 
cio che, pero, non spinge gli 
autori, i registi, gli attori a 
chiudersi nel loro guscio, ma 
anzl a cercare il confronto 
con quanto di meglio si rea-
lizza negli altri paesi. Rien-
tra in questo quadro 1'orga
nizzazione del IV Festival In-
ternazionale studentesco del 
«Teatro aperto », che si svol-
gera a Wroclaw dal 21 al 28 
ottobre. 

Alia manifestazione, che 
supera per ampiezza e inte-
resse tutte le precedenti edl-
zioni, parteciperanno dicias-
sette gruppl di sedici paesi. 

Gli ortlsti drammatici del-
l'« Adza» (Zaire) presente-
ronno uno spettacolo che trae 
origine dai vecchi rltl della 
cultura afrlcana; il Divadlo 
Poezje di Presov (Cecoslo-
vacchla), diretto da Karol 
Harak, sceneggera alcune poe-
sie dello scrlttore slovacco 
Valek; uno spettacolo tratto 
da opere dl Bertolt Brecht 
sara portato ol Festival dal 
Freies Theater di Monaco di 
Baviera; gli iraniani del Kar-
gahe Namayesh (emanazlone 
di un Centro internazionale 
di ricerche teatrali diretto 

Adesioni al 
convegno sulla 

nuova legge 
per il cinema 

Continuano a pervenlre nu-
merose le adesioni al Con
vegno sul tema a Una nuo
va legge per il cinema» — 
promosso a Fiuggi Terme 
(28-30 settembre) dall'Ente 
dello Spettacolo-Centro Cat-
tolico Cinematografico. Que
sti gli organism! che hanno 
gia comunicato la loro a-
desione: Associazioni profes-
sionali e di categoria: 
AACI, ACEC, AGIS. ANAC, 
ANEC, ANICA, SIAE; Soda-
catl: Centro Slndacale Uni-
tario Cinema Spettacolo, 
FILS, SAI; Istituzioni cultu
ral!: AIACE, Accademla di 
arte drammatica, Centro Spe-
rimentale di Cinematograria, 
Ente Culturale dello Spetta
colo, FAC, Gruppo Presenza 
Culturale, ISOP (Istituto di 
Scienze deH'Opinione Pub-
blica), Museo Nazionale del 
Cinema, Scuola Superiore 
delle Comunicazioni Social], 
Studio Paolino della Comunl-
cazione Sociale. Associazio
ni di clneclrcoll: ANCCL 
CSC (Centro Studi Cinema-
tograflci), C1NIT, CGS, 
FEDIC, PIC UCCA; OTgani-
smi promozionali: Comitato 
per la clnematografla dei 
ragazzl, ISCA, Unltalia; Grup
po cinematograflco pubblico: 
EAGC. Cinecitta, INC, IsUtu-
to LUCE; Associazioni del 
tempo Hbero: ARCL ENARS, 
END AS. 

Sono inoltre giunte adesio
ni di numerosl operatori 
culturall politic!, economi-
ci, di esponenU della *tam-
pa itallana e estera, della 
Pontificla Commissione per 
le Comunicazioni Sociali, 
della Commissione nazionale 
per la valutazione pastorale 
dei film, di dirigenti della 
RAI, delta San Paolo Film, 
della Latere, della DAE. 

Ai lavorl del convegno sa
ra presente anche Signorel-
lo, minlstro del Turismo e 
dello Spettacolo. 

da Peter Brook) metteranno 
In scena Nagafian, una piece 
sull'attlvlta di un maestro di 
scuola In uno sperduto vil
laggio; cl sara anche il Gru-
po Once al Sur (una specie 
dl filiazlone argentina del 
« La Mama ») con Buenos Ai
res oggi\ La Cuadra dl SI-
viglia si esibira in Quejio, 
che 6 gia etato vlsto anche 
in Italia; la Manhattan 
Project Company dl New 
York interpretera Finale di 
partita dl Samuel Beckett; 
l'Odin Teatret di Holstebro 
(Danlmarca), diretto da Eu-
genio Barba, dedichera a Do-
stolevskl il suo La casa del 
padre; saranno inoltre pre
sent! il Podul di Bucarest, il 
gruppo indlpendente «Taba-
no/Giez» di Madrid (che pre-
sentera La guarigione di Don 
Cristobal, basato sul lietablo 
de Don Cristobal di Lorca e 
sul Retablo de Maese Pedro 

di Cervantes), 11 Tenjo Sajlkl 
dl Toklo, II Theatre de 
l'Homme dell'Ontario (Cana
da), il Th6atre Limited dl 
Kampala (Uganda), con uno 
spettacolo di canti e danze, 
11 Teatro Unlao e Olho Vivo 
di San Paolo (Brosile), che 
presenters Rei Momo dl Ce-
saro Vlelra, una compagnia 
sovlettca che sara deslgnata 
dal Komsomol e 11 Teatro 
unlversltario di Szeged (Un-
gheria). L'ltalia sara rappre-
sentata dal C.U.T. di Padova. 
che mettera in scena Evviva 
il Carnevale, gia applaudito 
al Festival del teatro stu
dentesco dl Parma. 

Non mancheranno, pol, al-
cuni spettacoli off, tra 1 qua
il si segnalano quelli del 
Theatre Creation dl Losanna 
(Svizzera). del Teatro «A 
Comuna » dl Lisbona (Porto-
gallo) e dell'«Acte» dl Tolo-
sa (Francia). 

« 

La stagione dello Sperimentale 

Simon Boccanegra 
applaudito a Spoleto 
L'opera di Verdi h sfala inferprefafa dai giovani can-
fanfi del « Belli» soffo la direzione di Ollavio Ziino 

Richard Brooks 

prepara 

un nuovo film 
NEW YORK, 26. 

Richard Brooks sta prepa-
rando la sceneggiatura di un 
altro film d'azione del qua
le sara egli stesso il reglsta. 

II primo ciack della pel-
licola — per la quale non e 
stato scelto ancora un tito
lo — e previsto per feb-
braio o marzo dell'anno pros-
simo. 

Brooks si trova attualmen-
te nel Wyoming e nel Co
lorado alia ricerca dei luo-
ghl adatti per glrare gli 
esterni. II film sara ambien
tato ai primi del Novecento. 

A Claudio Villa 

le chiavi di 

New York 
NEW YORK, 26. 

Claudio Villa, a conclusio
ns della sua tournie negli 
Stati Uniti, ha rlcevuto dal 
vice-slndaco di New York, 
Edward Morrison, le chiavi 
della citta. U cantante ha 
donato a Morrison due dischi 
dell'antologia della canzone 
itallana realizzata dalla Filar-
monica di Roma. 

Villa e stato ricevuto al 
Municipio di New York 
dopo una serie di esibizioni 
in diverse citta americane 
nelle quali ha riscosso un e-
norme successo di pubblico 
soprattutto tra le folte comu-
nita italiane. 

Dal nostro corrispondente 
SPOLETO, 26 

Guidati dalla esperta bac-
chetta del maestro Ottavio 
Ziino, altri giovani cantanfci 
hanno felicemente superato il 
debutto nella stagione del 
Teatro Lirico Sperimentale 
«A. Belli» in corso al Tea
tro Nuovo di Spoleto. 

In programma, questa vol
ta, un'opera verdiana, il Si
mon Boccanegra che lo Speri
mentale non rappresentava 
dal 1963. Le intricate passioni 
dl congiurati e di cortigiani. 
politiche e sentimentali. han
no trovato efficaci interpreti 
nel soprano Mariana De San-
tis, una Amelia vocalmente 
bene impostata e scenicamen-
te misurata, nel tenore Gian
ni Bavaglio. che nei panni di 
Gabriele Adorno ha fatto sfog-
gio di notevoli mezzi vocaii 
intelligentemente dosati e nel 
basso Aurio Tomicich che ha 
impersonato con disinvoltura 
il difficile ruolo del patrizio 
Jacopo Fiesco. La parte del 
protagonista, Simon Boccane
gra, e toccata ad un giovane 
baritono, Salvatore Sassu, che 
lo Sperimentale laured un 
paio di anni fa. II Sassu ha 
confermato in questa occaslo-
ne di aver mantenuto le pro-
messe del suo non lontano de
butto In palcoscenico ed ha 
reso di Simon Boccanegra una 
interpretazione egregia sla 
dal punto di vista vocale, sla 
scenlco. Bene anche tutti gli 
altri interpret!: Gianni De An-
gelis (Paolo), Maurizio Pia-
centl (Pietro), Gabriele De 
Julls (un capitano) e Roset-
ta Arena (una ancella). 

Hanno completato il succes
so la misurata regia di Ma
ria Sofia Marasca e le presta-
zioni dell'Orchestra dell'Opera 
di Roma diretta da Ottavio 
Ziino e del Coro, pure esso 
romano, diretto da Alberto 
Leone. Repliche alle ore 21 
del 28 e alle 17 del 30 set
tembre. 

g. t. 

in breve 
Morto il musicista Charles Previn 

HOLLYWOOD, 26 
II direttore d'orchestra Charles Previn e morto a Holly

wood, all'eta dl 86 annl Previn diresse il primo spettacolo 
musicale di Gershwin a Broadway, e vinse un Oscar per la 
direzione musicale del film 100 men and a girl. Oltre alia sua 
attivita in campo cinematografico, Previn ha diretto nume-
rose orchestre, sla leggere, sla sinibniche. Egli era cugino 
(raolto piu anziano, naturalmente), del direttore d'orchestra 
Andr6 Previn, marito di Mia Farrow. 

Lee Marvin e Jean Gabin insieme 
Lee Marvin e Jean Gabin reciteranno assieme per la pri

ma volta nel film Le famiglie, che sara diretto da Terence 
Young. I due attori lmpersoneranno i capi di due bande ri
val!: uno sara alia testa di una cosca itallana e l'altro, in-
vece, capitanera una banda di corsi. La lavorazione del film 
comlncera 11 prossimo novembre a Nlzza. La troupe si tra-
sferira qulndi a Marsiglia e pol a Roma. 

Canti popolari a Treviglio 
TREVIGUO. 26 

La seconda edizlone della Rassegna canti popolari «Citta 
di Treviglio* si svolgera 11 6 ottobre prossimo. Alia manife
stazione, indetta dal Coro ICAI dl Treviglio, e nel corso della 
quale saranno presentati canti regional! alpini, nazionaii ed 
esterl, parteciperanno i seguent] cori: ICAI d! Treviglio, 
vSforzescoM di Milano, CAI di Bologna, i «Crodaloli» di 
Arzignano. 

Concluso il Consigiio dei Cineforam 
RICCIONE, 28. 

Con raffermazlone di un maggior impegno sociale nella pro
pria attivita si e concluso a Ricclone il XVIII Consigiio fede
rate della Federazlone itallana dei Cineforum (FIC). Nei tre 
gloml di lavorl 1 present! hanno dibattuto il problema dell'au-
togestione della politica culturale e 1'indivlduazione di spazl 

e interlocutor! nuovi. 
Nel corso del lavori sono stati presentati alcunl film pro-

venientl dalla Mostra internazionale del nuovo cinema dl Pe-
saro e dalle Giornate venezlane: 7 traditori, Tupamaros, Sulle 
vie da Drtmasco, oltre ai cortometraggi Sbatti il mostro dove 
vuoi dl Bernagozzl-Bugame, La scuola dei lecca-lecca di More-
scht. Calvin! e Bottlnl e il lungometragglo boliviano Sangue dl 
condor. 

Stravinski 
nella «cintura 

rossa» 
di Torino 

Dalla nostra redazione 
TORINO, 26 • 

Mentre l'attivita musicale dl 
Torino si accentra tutta al 
Reglo e al Conservatorlo e 
sembra rlvolta soprattutto al
ia critica (la cltazlone sul 
giornale e assal plu importan
te deH'adempimento d'una 
funzlone sociale), nel comunl 
della «cintura rossa » si svl-
luppano interessanti inizlative 
cultural! destlnate soprattutto, 
se non escluslvamente, alia po-
polazione. E1 il caso del « Set
tembre Venariese », giunto or-
mai alia 5. edizlone, che l'Am-
mlnlstrazione democratlca di 
Venarla promuove mobl 11 tan-
do tutte le forze culturall e 
politiche della citta, e che am-
blziosamente si propone dl 
estendersl a tutto l'anno. 

In questo quadro si e svol
ta una rappresentazione del-
I'Histoire du soldat dl Stra
vinski, non come fatto isola-
to, ma insieme una mostra 
di pittura, insomma come fat
to dl cultura, contro la tri-
ste tradizione itallana che 
vuole la musica una specie di 
divertimento per rafflnati, 
lontano dall'lmpegno delle 
battaglie cultural!. 

L'allestimento « alia buona », 
la regia comunlcativa e graf-
fiante, la coreografla dimes-
sa nell'apparenza (le difficol-
ta sono tutte per gli esecu-
tori, nessuna per chi guarda). 
l'esecuzione musicale talmen-
te curata da raggiungere quel 
vertice esecutlvo che e la 
spontaneita. hanno restitulto 
all'amara favole stravinskia-
na 11 sapore onginario. Una 
delle colonne portanti dl que
sto spettacolo d'alta classe e 
indubbiamente Jean Dudan, il 
Diavolo per lo spettatore. ma 
anche l'autore delle coreogra-
fie e di un'ottima nuova tra-
duzione. La regia e dl Mas
simo Scaglione. 

Dellesccuzione musicale del
la « Camerata Casella ». con-
certata e diretta da Alberto 
Pevretti. e'e da dire solo che, 
sia a causa di una lunga ma-
turazione, sia per la scrupo-
losita dello studio e della con-
centrazione, ha raggiunto un 
livello che raramente e dato 
d'ascoltare Per sfatare i mi-
ti che vogliono il pubblico 
popolare fermo all'opera veri-
sta bisogna segnalare che 11 
pubblico dl Venaria (quanti 
vecchi e quanti bambini!) ha 
punteggiato l'esecuzione con 
applausi a scena aperta. 

Carlo Parmentola 

George Gershwin 

ricordato per i 

setfantacinque 

anni della nascita 
NEW YORK, 26. 

Negli Stati Uniti ed in 
molti altri paesi si celebra 
oggi il settantacinquesimo 
anniversario della nascita 
del musicista americano 
George Gershwin, prematu-
ramente scomparso nel 1947. 

Fra le numerose manife-
stazioni organizzate in que
sti giorni per celebrare la 
ricorrenza, il New York Cul
tural Centre, insieme con 
l'istituto per 11 «musical» 
americano si e fatto promo-
tore di una retrospettlva (dal 
20 settembre al 7 ottobre) di 
film le cui musiche furono 
scritte da Gershwin. II pro
gramma della rassegna com-
prende: Girl Crazy (1932). 
Delicious (1931), Shall we 
dance (a Voglio danzare con 
te» del 1937), Damsel in 
distress (1937) e The Goldwn 
Follies (1938). 

La socleta edltrlce «Qua
drangle-New York Times 
Co. Hallmark» ha d'altra 
parte organizzato, nella sua 
sede dl New York, una mo
stra di rlcordi del musicista 
che durera sel settimane. 

L'anniversario sara, inoltre. 
commemorato con la pub-
blicazione di numerosl librl 
e dischi. Cinque o sel vo-
lumi sulla vita e l'opera del 
musicista usciranno sul mer-
cato quest'autunno; quanto 
alle incision!, la sorella dl 
George Gershwin, Frances, ha 
curato un album di canzoni 
per conto della «Monmouth-
Evergreen Records»; altri 
dischi vlong play» saranno 
fra breve editi dalla m Atlan
tic », dalla a London* e dal
la « Nonesuch ». 
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controcanale 
LOTTE E LINGUA - Nel-

la terza puntata di Parlare, 
leggere, scrivere il dtscorso di 
Tullio De Mauro, Umberto 
Eco e Piero Nelli, risollevan-
dosi dalla brutta caduta della 
scorsa settimana, lia acqui-
stato robustezza e coerenza, 
ed 6 riuscito di nuovo ad at-
tingere momenti di grande 
efllcacia. 

Si pud dire, in sintesi, che 
questa volta il tema sia stato 
quello della lingua come ter-
reno dello scontro e della lot
ta di classe: da una parte, in-
fatti, gli autori hanno docu-
mentato come la classe domi-
nante abbia adoperato la lin
gua come stumento di discri-
minazione (I'ignoranza serve 
piii dei fucili, si diceva nel 
secolo scorso) o di «ac-
culturazione» (doe per crea-
re tra le classi subal-
terne un consenso attorno alle 
sue idee, per afar plangere 
le servette con il Unguaggio 
delle contesse»); dall'altra, 
essi hanno cercato di dimo-
strare, come, invece, la clas
se operaia e le classi popolari 
abbiano faticosamente teso ad 
iinpadronirsi della lingua per 
fame uno strumento di eman-
cipazione, per servirsene nella 
marcia verso la conquisla di 
migliorl condizioni di vita e 
di maggior potere nella fab-
brica e nella societa. 

II tema era molto comples-
so e in poco piii di un'ora di 
trasynissione Jion si poteva 
che impostarlo che a grandi 
linee: e, infatti, la puntata ci 
ha ofjerto, in pratica, una se
rie di spunti alti a stimolare 
la riflessione sui diversi aspet-
ti della questione. In questo 
senso, ami, il discorso, anco
ra una volta, e risultato, se-
condo noi, anche troppo den-
so dl immagini e di conside-
razioni soprattutto nella se
conda parte (la prima 
appariva piii lineare): no
nostante il reoista Pie
ro Nelli si sia sforzato, poi, 
di sottolinearne alcuni punti 
chiave, battendo e ribattendo 
su determinati concetti, anche 
attraverso il ritorno delle se-
quenze e delle inquadrature. 
Assai efficaci e persitasivi ci 

sono parsi, in partlcolare, al
cunl brant: ricordlamo. ad 
esempio, quello sull'emigraziO' 
ne, nel quale si individuava 
dialetticamente la spinta alia 
istruzione che git emigranti 
maturarono sulla base della 
loro durissima esperienza; ri-
cordiamo anche la sequenza 
dedicata at canti di lavoro e 
di lotta, nella quale il com-
mento era accompagnato dal-
I'incalzante succedersi delle 
immagini delle lotte e della 
repressione; e ricordtamo, in-
fine, le immagini delle assent' 
blee dell'autunno caldo, pre-
sentatc come momento supre
mo della conquista della lin
gua m chiave di classe. 

Altri brant, pur molto belli 
in s&, apparivano forse meno 
necessari ai fl.nl del discorso 
complessivo: alludiamo, ad 
esempio, alia sequenza che 
aveva come protagonisti la 
madre di Salvatore Carneva
le e il poeta Ignazio Buttit. 
ta, una sequenza di sconvol-
gente drammuticita, che, pert, 
flniva per rallentare il ritmo 
della narrazione ragionata. 
Dubbia ci e sembrata, infine, 
Vutilita delle due ricostruzio-
nl sceneggiate sugli inizi del 
movimento sindacale a Moli-
nella e nella zolfara siciliana. 
Anche qui, Piero Nelli ha com-
piuto un ottimo lavoro, riw-
scendo a conferire una note-
vole forza evocativa alle due 
scene, sia attraverso le foto-
grafle, sia attraverso la red-
tazione: ma soprattutto consi-
derando che questo sceneggia-
to dovrebbe servire a fornire 
precisi elementi di analisi, non 
diremmo che i due episodi ag-
giungessero ynolto al discorso. 

Era nel finale, invece, che 
la puntata riacquistava chia-
rezza e forza comunicativa in 
rapporto al tema di fondo: e, 
concludendo, apriva bene, ci 
pare, una nuova fase del di
scorso — due modi diversi di 
usare la medesima lingua da 
parte della classe dominante 
e delle classi popolari — che, 
presumibilmente, verra ripre-
sa nella prossima trasmis-
sione. 

g. c. 

oggi vedremo 
IO E... (2°, ore 21,15) 

La minl-rubrica curata da Anna Zanoll vede oggi prota
gonista Vittorino Veronese, ex direttore generale dellTJNESCO, 
attualmente presidents del Banco di Roma. Vittorino Vero
nese ha scelto quale opera d'arte preferlta il paesino dl Ci-
vlta di Bagnoregio. una bella localita vicino ad Orvieto che 
sembra destinata a scomparire a causa delle continue ero
sion! che sgretolano l'altura su cul sorge. 

PAGLIACCI (1°, ore 21,30) 
Jon Vickers, Ralna Corsl-Kabalvanska, Peter Glossop, Ser

gio Lorenzi, Rolando Paneral, Carlo Ricciardl e Carlo Moresi 
sono gli interpreti di questa edizlone del celebre dramma in 
un prologo e due atti dl Ruggero Leoncavallo. Direttore d'or
chestra e Herbert Von Karajan, 11 quale ha curato anche la 
direzione artlstlca e la regia dell'opera, che e stata registrata 
dal Teatro alia Scala di Milano. 

Messa in scena per la prima volta nel magglo 1892 al Tea
tro Dal Verme di Milano sotto la direzione di Arturo Tosca-
nlni, Pagliacci e senz'altro l'opera plu fortunata dl Leoncavallo. 
Questa volta, sara Herbert Von Karajan a dirigere l'orche-
stra, e l'edizione che viene trasmessa stasera sembra avere le 
carte in regola in quanto a prestigio. 

QUEL SIMPATICO DI 
DEAN MARTIN (2°, ore 21,30) 

Comlncla questa sera un varieta a puntate che ha per pro
tagonista l'attore-cantante Dean Martin. Questo show televisivo 
statuni tense proporra. dl volta In volta, una serie di perso-
naggi celebri a far da spalla al mattatore. Ospite dl questa 
prima puntata sara Frank Sinatra. 

THARAKA (2°, ore 22,30) 
Tra religione e magla e II titolo del primo eplsodio dl un 

nuovo programma di Domenico Volpinl, che si ripromette 
di analizzare us! e costumi di una collettivita africana, la 
tribu dei Tharaka. 

programmi 
TV nazionale 
18,15 La TV del ragazzl 
19,45 Telegiornale sport -

Cronache italiane 
20,30 Telegiornale 
21,00 Tribuna politica 

Dibattito a due tra 
il Partlto Comuni-
sta e la Democrazia 
Cristiana. 

21,30 Pagliacci 
Dramma in un pro-
logo e due attL 

Parole e musica di 
Ruggero Leoncaval
lo. 

23.00 Telegiornale 

TV secondo 
21,00 Telegiornale 
21.15 lo e_ 

Programma a cura 
di Anna Zanoli. 

2130 Ouel simpatico dl 
Dean Martin 

22,30 Tharaka: analisi di 
una socleta africana 

Radio V 
GIORNALE RADIO - Ore 7, 
8 , 12. 13, 14, 17, 20 * 23: 
6,05: M»tIutino monlcile; 6,511 
Almaucco; S,3(k Canzenii 9t 
Litcio • bmsot 9,15: Vol «rf 
lo; 11,30: Quarto programma; 
12,44: Sampra, fampra, tampra; 
13,20: Di qua a dl la dal ma
re; 14,10: Corsia prafarantialaj 
15: Per vol f i o n n i ; 17.05: I I 
girMOlaj 11,55: Orchestra • 
pianoforte? 19,25: Aria celebri; 
20,20: La faabrica del aoonl; 
2 1 : Tribuna politica; 21.30: 
Matlca-7 - Panorama di vita 
musicale; 22,20: Andata • ri
torno. 

Radio 2* 
GIORNALE RADIO - Ore: 6.30. 
7,30, «,30. 10.30. 12.30, 
13,30, 16.30, 17,30, 18,30. 
19,30 a 22,30; 6: I I mattlniere; 
7,40: •oonfliorno; 8.14: Tutto 
ritmo; 8,40: Coma a perche; 
8,54: Suoni a colori deU'orche-

stra; 9,35: Santl the musica?; 
9,50: • Amore a flonastica »; 
10.05: Caiuoni per tutti; 10,35: 
Special oggi; 12,10: Retionali; 
12,40: Alio gradimento; 13,30: 
Ma vogliamo scherzare?; 13,50: 
Come a perche; 14: So di girt; 
14,30: Regional!; 15: Pomeri-
diina; 15,45: Carers!; 17,35: 
Otlerta speciale; 19.55: Viva 
la musica; 20,50: Supersonic; 
23,05: Toujours Paris; 23,20; 
Masica Itstera. 

Radio 3° 
ORE 9.30: Benvenuto In Italia; 
10: Concerto; 1 1 : La Suites 
inaJesi dl J. S. Bach; 11.40: 
Musiche italiane d 'oni ; 12.15: 
Musica nei tempo; 13,30s In
termezzo; 14,30: Concerto sln-
lonico; 16.05: Liederistica; 
16,30: Concerto del pianists; 
17.20: P. Mascaani; 17.40; 
Anaolo del |azx: 18: Concerto 
del Quartatto Beethoven; 18,30: 
Musica Itftara; 18,45: Pajlna 
aperta; 19,15: Concerto aarale; 
20,15: I tril di Beethoven; 21i 
Giomala del Terzoj 21,30: L'ap-
prendista eeinalatore, 
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Si moltiplicano le iniziative di solidarieta e le prese di posizione a Roma e nel Lazio 

PER IL CILE NUMEROSE MANIFESTAZIONI UNITARIE 
: • • . * . - • 
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Un'immagine deli'attivo della Federazione • del circoli della FGCI mentre parla il compagno Luigi Petroselli 

«L'lmpegno del comunlsti nella solidarieta 
con II popolo clleno >: e stalo questo II tema 
dl un appassionato attivo tenuto leri sera nel 
teatro della Federazione, con la parteclpazione 
dl numeroslsslmi compagnl delle sezionl del 
partlto e del circoli della FGCI. La discusslone 
e stata Introdotta dal compagno Lulgl Petroselli, 
segretarlo della Federazione, e conclusa da 
Giuliano Pajetta, del comitato centrale. Nella 
discusslone sono itervenutl diversl compagnl 
che hanno posto v.jmande, hanno avanzato pro-
poste perch6 lo sdegno e la condanna del san-
guinario c golpe > del general! cilenl si tradu-
cano in solidarieta milltante con quel popolo 
che sta duramente loltando contro la barbaric 
fascista. 

Oggi nella cltta e nella provincia si terranno 
numerose iniziative di solidarieta con il popolo 
cileno, 

Una grande mantfestazlone si svolgera a 

CAMPO DE' FIORI, alle ore 18, promossa del
ta sezlone del PCI Campitelli e dalla sezlone 
del quartlere del PSI. Per II PCI parlera II 
compagno Clofl, segretarlo regionale e mem
bra del C.C. 

Presso la sezlone PP.TT. si terra alle ore 17, 
un'attivo sul Cile, Interverra II compagno Ra-
parelli, della segreteria della Federazione e 
del C.C. 

Un'altra manifestazlone Indetta dal Slnda-
catl si terra a OSTIA alle ore 18, dove par
lera Glorgi, segretarlo nazlonale della FILLEA, 
inoltre hanno aderito PCI, PSI, CdL, comitato 
antifasclsta di Casalpalocco, Comitato dl quar
tlere e I'Agglunto del Slndaco. 

A PORTUENSE VILLINI , alle ore 18,30, si 
svolgera una manifestazlone unltaiia indetta 
dal PCI, PSI, PSDI e Sinistra DC; per il PCI 
interverra II compagno C. Martlno, membro 
del C.F. 

Anche ad ALBANO, alle ore 18,30, si terra 
una manifestazlone unltarla indetta dal PCI, 
PSI, PSDI, PRI e DC dove parleranno rap-
presentanti locall del divers! partitl. 

Infine anche a MONTE PORZIO, alle ore 18, 
si svolgera una manifestazlone unltarla indet
ta dalle forze polltiche del PCI, PSI e PSDI; 
per II PCI parlera II compagno Elmo. 

A N. TUSCOLANA, alle ore 18,30, si svol
gera un'assemblea nel locall della sezlone dove 
interverranno compagnf rappresentanti della 
Reslstenza Braslllana e Cllena e dove per II 
PCI parlera II compagno Cervi del C D . della 
Federazione. 

Sabato nel quadro del festival dell'Unita dl 
Colle Opplo si terra una veglla notturna con 
la parteclpazione di personality del mondo del
la cultura e dell'arte, dl democratic!, dl gio-
vanl, di lavoratori. 

Contlnuano le prese dl posizione dl solida
rieta con II popolo clleno, dopo il barbaro colpo 
dl stato fasclstc. II Constgllo provinciate In un 
ordlne del giorno c ausplca I'autorevole Inter
vene dell'ONU per fermare le persecuzlonl ». 
Nel documento si da altresl mandato al presi-
dente della Provincia dl rlmettere I'ordlhe del 
giorno anche al Governo itallano sollecltandolo 
a non rlconoscere I'lllegtttlma glunta del mlll-
tari client. 

Al presidents del conslgllo del mlnlstrl, la 
sezlone Vescovlo ha invialo un telegramma di 
solidarieta con II popolo clleno. I lavo'ratorl 
dell'INPS, Infine, hanno invlato all'onorevole 
Pertlnf, presldente della Camera, una lettera 
nella quale viene sottolineato lo sdegno per la 
feroce reazlone fascista, e I'invito al presl
dente della Camera afflnche sostenga ogni inl-
zlatlva posslblle per Impedire II proseguimento 
delle repression!. 

Per 1'applicazione del contratto dei metalmeccanici 

Sciopero oggi alia SNIA 
Bloccata ieri la Solvay 

I lavoratori della zona Tiburtina si riuniscono per decidere iniziative 
comuni di lotta - Da domani i lavori del direttivo CGIL, CISL e UIL 

Scendono oggi in sciopero per 
due ore. dalle 9 alle H, i lavo
ratori della SNIA di Colleferro. 
L'astensione odierna e stata de-
cisa dopo la rottura delle trat-
tative per l'inquadramento con-
trattuale. La direzione azienda-
le. infatti, rifiuta di unificare i 
dipendenti applicando a tutti il 
contratto dei metalmeccanici 
(attuadmente un terzo e inqua-
drato nei chimici). Nel corso 
dello sciopero si terra l'assem-
blea generale della azienda. 

SOLVAY — Si sono fermati 
ieri per tutta la giornata i la

voratori della Solvay di Ponte 
Mammolo contro la smobilita-
zione dello stabilimento decisa 
dal gruppo multinazionale. Que
sto pomeriggio alle 18 sul pro
blema della Solvay si terra una 
riunione alia quale partecipe-
ranno i rappresentanti della 
Federazione camerale e dei sin-
dacati di categoria, per decide
re iniziative comuni di lotta a 
livello di zona. 

FERROVIERI — I rappresen
tanti sindacali CGIL, CISL e 
UIL della direzione generate 
hanno inviato un telegramma al 

Lettera a l presidente La Morgia 

convocare II PCI: 
subito il 

Consiglio provinciate 
Occorre discufere su urgenli problemi come il caro-
vifa, la sifuazione igienico-sanifaria e quella scolastica 

Nuova energies richie-
sta del gruppo consiliaxe 
comunista a Palazzo Vaten-
tini perch6 sia convocato 
il Consiglio provinciate. E' 
contenuta in una lettera 
inviata, a nome del grup
po, dalla compagna Ma-
risa Rodano al presiden
te La Morgia. 

La lettera ricorda le 
precedenti richieste del 
gruppo comunista sui pro
blemi del carOvita (sui qua-
li il PCI ha presentato 
una mozione), della situa-
zione igienico sanitaria e 
dell'inquinamento. E* inol
tre opportuno che il pre
sidente della Giunta rife-
risca al consiglio sulla riu
nione tenuta coi sindaci 
sulla situazione igienico sa
nitaria onde consentire un 
dibattito. 

Occorre inoltre, sulla ba
se delle indicazioni e del
le priorita che ne emer-
geranno, procedere con ur-
renza alia nomina delle 
Commissioni speciali per 
l'erogazione dei contributi 
ai Comuni per il risana-
mento igienico-sanitario e 
gli inceneritori. E' urgen-
te, inoltre, dati i compiti 
cui tale istituzione e oggi 
chiamata, l'adozione del 
Regolamento del Labora-
torio di igiene e profilassi. 

A tali gravi problemi — 
continua la lettera — si 
aggiunge la necessita di 
verificare lo stato edilizio 
e sanitario delle scuole al
ia vigilia della riapertura 
di un anno scolastico, che 
si inizia, anche per gli 
istituti tecnicl e i licei 
scientlfici, in condizioni di 
grave carenza di local!. 
Appare percib tanto piu 
necessario procedere con 
urgenza all'adozione di con
crete delibere per l'attua-
zione del piano per la scuo-
la approvato dal Consiglio 
nel luglio scorso. 

In terzo luogo le sca-

denze, ormai imminenti, 
previste dalle leggi regio-
nali per la soluzione del 
problema dei trasporti nel 
Lazio, impongono tempesti-
ve iniziative per la costi-
tuzione del Consorzio e 
per assicurare, anche con 
misure di emergenza, la 
regolarita e il potenzla-
mento dei servizi pubblici 
di trasporto in Provincia 
di Roma. 

Inoltre, mentre appare 
urgente l'adozione delle de
libere necessarie ad attua-
re i nuovi orientamenti 
adottati dal Consiglio per 
l'assistenza psichiatrica e 
in particolare il regola
mento per l'assegno post-
ospedaliero, riteniamo i-
nammissibile che la Giun
ta non senta il dovere di 
mantenere gli Impegni so-
lennemente presi di fron-
te al Consiglio, nonche" con 
i lavoratori del settore e 
i Comuni interessati, cir
ca l'elezione dei Consigli 
di amministrazione degli 
ospedali Provincial! e di 
mettere in condizioni in 
Consiglio di eleggere i 
propri rappresentanti In 
tale organismi. 

Non sara inutile ricor-
dare che l'impegno assun-
to da Lei, signor Presi
dente, avrebbe dovuto por-
tare a tale elezione entro 
il 10 luglio di quest'anno, 
termine ormai scaduto da 
piu di 2 mesi. 

La lettera conclude con 
una protesta per il fatto 
che il Consiglio Provincia
te di Roma sara messo 
in condizione soltanto buon 
ultimo, dopo le altre as-
semblee elettive di Roma 
e del Lazio e dopo quasi 
tutte le altre provincie I-
taliane, di poter esprime-
re il sue sdegno e la sua 
solenne condanna del col
po di stato militare e 
fascista in Cile. 

presidente del Consiglio e al 
ministro per la riforma buro-
cratica, per protestare contro le 
pretese del governo di far gra-
vare sul personate gli oneri 
che la legge prevede a carico 
dello Stato. I sindacati hanno 
dichiarato lo stato d'agitazione 
del personate. 

CONTADINI — Una delega
zione di produttori di latte del
la provincia si e recata al mi-
nistero delle Finanze accompa-
gnata da Bagnato e Tidei della 
Alleanza contadini. per prote
stare contro il mancato paga-
mento dell'IVA al 6% sul lat
te, da parte della Centrale. II 
capo di gabinetto dott. Spallet-
ta ha assicurato l'intervento 
del suo ufficio per superare gli 
ostacoli frapposti dal comune 
e dalla Centrale. 

Stamane a Veltetri si svolge
ra una manifestazlone di viti-
coltori dei Castelli per prote
stare contro la sofisticazione. 
per lo sviluppo della viticoltura 
e dell'associazionismo. 

FIUMICINO — I sindacati del-
l'aeroporto di Fiumicino hanno 
chiesto un incontro con il mi
nistro dei Trasporti per risol-
vere i gravi problemi di am-
biente e di organizzazione del 
lavoro airinterno dell'aeropor-
to. I sindacati hanno sottolineato 
che se anche questa richiesta 
rimarra senza risposta, saranno 
costretli a ricorrere alio scio
pero. Intanto le federazioni na-
zionali di categoria hanno solle-
citato alle competenti autorita 
politiche l'approvazione del di-
segno di legge per la costru-
zione di una nuova aerostazione 
nell'aeroporto Leonardo da Vinci. 

DIRETTIVO UNITARIO — Si 
riunisce domani pomeriggio al
le 16.30 il direttivo unitario del
la Federazione CGIL. CISL e 
UIL provinciate. L'assemblea si 
terra nel salone della Camera 
del lavoro e durera anche sa
bato. AH'ordine del giorno la 
situazione sindacate, economica 
e politica e le scelte operative 
dei sindacati. Relatore Leo Ca-
nullo. 

piccola 
cronaca 

Diffida 
La compagna Elvira Amante, 

della sexione S. Lorenzo, ha per-
duto la tessera del PCI n. 898989. 
Chiunqu* la ritrovasse e pregato 
di consegnarla alia piu vicina se-
zione del Partito. La presents vale 
anche come diffida. 

Finalmente ratificato l'accordo Stefer-sindacati 

Da stamane tutto normale 
nelle autolinee del Lazio 

Sospese le agitazioni dopo la decisione della giunta regio
nale - I gravi ritardi della maggioranza di centro-sinistra 

Impegno da parte della SIP 

Presto i telefoni. a 
S. Giorgio di Acilia 

Ieri mattina i tecnici della 
SIP sono andati a prendere 
atto della situazione al vil-
laggio S. Giorgio ad Acilia. 
Questo in seguito alia vibra-
ta protesta di una delegazio-
ne. guidata dai dirigenti del 
SUNIA, che l'altro ieri era 
andata negli uffici della SIP 
in via Cristoforo Colombo, 
per chiedere rinstallazione di 
apparecchi telefonici pubbli
ci e per il soltecito allaccio, 
nella rete tetefonica, di co-
loro che hanno da tempo 
avanzato la domanda. 

C*e stato rimpegno, da par
te dei rappresentanti della 
societa, di mettere al piu 
presto otto posti telefonici in 
quattro palazzine: in tutto 
due telefoni ogni tre scale. 
Gli abitanti della zona aspet-
tano quindi con fiducia che 
le promesse, questa volta, 
vengano mantenute. 

Nella foto: i rappresentan
ti della SIP mentre discuto-
no con gli abitanti di S. Gior
gio ad Acilia . 

Su iniziativa del SUNIA 

Sopralluogo di medici agli 
scantinati della Garbafella 

La normalita ritorna da que
sta mattina nei servizi di au
tolinee extraurbane gestite 
dalla Stefer. Ogni agitazione 
e stata sospesa dopo la noti-
zia che la giunta regionale ha 
ratificato l'accordo raggiunto 
fra i sindacati e la Stefer per 
il trattamento del personate 
proveniente dalle ex aziende 
private (Zeppieri, Ambicini, 
Perconti, ecc.) le cui linee so
no ora gestite direttamente 
dall'azienda pubblica. L'accor
do, ora ratificato, regolarizza, 
dopo due anni, il rapporto di 
lavoro di tutti i dipendenti 
consentendo, fra l'altro, una 
ristrutturazione piu razionale 
dei servizi, un risparmio com-
plessivo di notevole entita su-
gli arretrati e la certezza de
gli oneri a carico del Consor
zio anche per il future 

Alia ratifica dell'accordo si 
e giunti nella giornata di ieri 
dopo una serie di sollecitazio-
ni da parte dei sindacati e dei 
lavoratori i quali erano stati 
costretti a scendere In lotta 
di fronte aH'indifferenza del
la giunta regionale. Nella 
mattina si e riunita la giunta 
comunale che ha proweduto 
a stendere una delibera con 
la quale vengono accolte le 
richieste della Stefer (come 
si sa l'azienda dei trasporti 
dipende direttamente dal Cam-
pi doglio). La delibera e stata 
inviata di urgenza alia giunta 
regionale la quale, dopo aver 
raggiunto il numero legale, ha 
proweduto alia ratifica. 

Ancora una volta e'e voluta 
la pressione dei lavoratori per 
indurre la maggioranza di cen-
trc-sinistra alia Regione e al 
Campidoglio a rispettare gli 
accordi presi con 1 sindacati. 
Proprio l'altro giorno una de-
legazione si era recata in Co
mune per sollecitare la giun
ta a predisporre una delibera 
suU'accordo raggiunto dalla 
Stefer, delibera che sarebbe 
servita da base per la ratifica 
da parte della Regione. II nuo-
vo episodio, che si innesta nel
la lunga battaglia condotta 
dalle forze democratiche, dai 
sindacati. dal movimento di 
lotta e dal nostro partito per 
giungere alia pubblicizzazione 
dei servizi di trasporto nel 
Lazio, deve suonare come un 
campanello di allarme. Infat
ti entro la fine deH'anno si 
dovra giungere alia costitu-
zione del consorzio regionale 
dei trasporti, ultimo atto del
la lotta per la pubblicizzazio
ne. 

Sui ventotto gia decisi dal Consiglio comunale 

Pronti 10 asili nido 
ma sono inutilizzabili 

Energica denuncia del PCI in Campidoglio — Slitta il dibattito 
sull' urbanistica — Proteste da Castelverde e Borghesiana 

LA GIUNTA HA BL0CCAT0 JL C0ND0N0 FISCALE 

Intensa seduta ieri sera al 
Consiglio comunale, dove sono 
giunte anche numerose delega-
zioni dalle borgate. Sono stati 
discussi numerosi problemi, da-
gli asili nido alle questioni igie-
niche e sanitarie, fino alia esi-
genza — posta dal PCI — di 
giungere al piu. presto al con-
fronto sui temi urbanistici. Nel 
complesso ne e scaturita una 
divaricazione abbastanza sensi
ble tra programmi ed impegni 
della Giunta e realizzazioni, tra 
promesse e richieste non esau-
dite della ciUa. 

Ed ecco in breve le questioni 
piu importanti. 

ASILI NIDO — La compagna 
Pasquali ha denunciato l'assur-
da e grave situazione in cui ci 
fii verra probabilmente a tro-
vare nel mese di novembre 
quando i primi died asili, sui 
28 gia deliberati, saranno con-
segnati aU'amministrazione. Es-
si non potranno essere aperti 
perchd non e stato ancora ap
provato il regolamento su cui si 
dovra basare il funzionamento 
degli asili e perche non e stato 
assunto il personate necessario 
(fra l'altro, per una parte di 
questo, occorre almeno un bre
ve corso di specializzazione). 
Inoltre, non si capisce bene 
perche gli altri 18 asili — la 
cui costruzione e stata appal-
tata alia SCAT — non sono an
cora pronti, mentre le coopera
tive sono riuscite a costruire in 
tempo utile i 10 asili ad esse 
affidati. 

Critiche su questo problema 
sono state avanzate alia Giun
ta anche dal socialista Benzo-
ni. dal dc Becchetti. dal re-
pubblicano Ferranti e dal so-
cialdemocratico Caputo. II so
cialista Benzoni ha parlato con 
tono ironico. di «contrasti da 
grande potenza » all'intemo del; 
la Giunta. riferendosi a scontri 
avvenuti fra tre assessori per 
la competenza del settore. Ha 
replicato il vice sindaco Di Se-. 
gni, assicurando che tutto sara 
sistemato. jna senza convincere 
nessuno dei consiglieri. Tanto 
piu che il Consiglio ha • alle 
spalle la negativa esperienza 
di Spinaceto. i cui asili. da an
ni pronti. non sono stati mai 
aperti. 

URBANISTICA — II compa
gno Vetere ha denunciato molto 
energicamente il tentativo in 
atto di far scivolare i tempi del 
dibattito sui problemi urbani
stici. Ha chiesto pertanto che 
il confronto sull'igiene (questio: 
ne su cui sono intervenuti ieri 
sera il dc Castiglione, del grup-
pd andreottiano, che ha rivolto 
critiche alia Giunta e il social-
democratico Caputo) venga con-
cluso al piu presto: che queilo 
sui prezzi si apra e chiuda ra-
pidamente e che si giunga fi
nalmente a discutere i problemi 
urbanistici. II sindaco si e im-
pegnato ad investire della que-
stione i capigruppo. 

BORGATE — Una folta dele-
gazione delle borgate di Castel
verde, Finocchio. Giardini di 
Corcolle, SanfEligio, Lunghezza. 
accompagnata dalla compagna 
Pasquali. e stata ricevuta dal-
l'assessore Mensurati al quale 
ha chiesto: garanzie sul control-
lo igienico del materiale sca-
ricato dalle ditte appaltatrici 
del servizio di smaltimento della 
Nettezza Urbana, un intervento 
del Comune per dotare la zona 
di reti fognatizia ed idrica, ed 
una partedpazione dei cittadini. 
della circoscrizione e delle for
ze politiche alia indagme ordi-
nata dal Comune sull'attivita 
delle ditte appaltatrici. L'asseso-
re prima ha risposto vagamente 
e quindi si e allontanato. La 
delegazione ha espresso la sua 
piu vivace protesta. 

Ha protestato anche una de
legazione della Borghesiana 
giunta in Campidoglio per por-
re il problema delle marrane 
scoperte. della rete fognante e 
di quella idrica. Nessun asses-
sore l'ha ricevuta. I componen-
ti della delegazione hanno par
lato col compagno Vetere. En-
trambe le questioni saranno og-
getto di iniziative del gruppo 
comunista. 

* • • 
II Comitato di quartiere di 

Oentocelle, formato da PCI, 
DC, PSI, PSDI, PRI, ha por-
tato in consiglio comunale, 
all'assessore aH'Annona (Cec-
cnlni) 2700 firme raccolte nel 
quarttere contro il caro-vita 
e la speculazione. A ricevere 
la delegazione, cltre l'asses-
sore, vi erano i consiglieri 
Corazzi (DC), Petrini (PSI), 
Prasca. Bonl e Guerra (PCI). 
L'assessore ha accolto formal-

mente l'inizlativa e si e im-
pegnato a portare in Giunta 
le richieste del cittadini dl 
Centocelle. 

* « * 
H gruppo comunista ha in

viato l'altro giorno una lette
ra al sindaco Darida per sol
lecitare 1'applicazione di una 
decisione presa all'unanimita 
dal consiglio comunale sui 
concordat! dei piccoll e medi 
contrlbuenti. «Nella seduta del 
26 giugno — si legge nella 
lettera flrmata dal compagnl 
Arata, Delia Seta e Ventura 
— 11 consiglio votava all'ui^* 
nimita un ordlne del giorno 
per l'attuazione immediata dl 
un'ampia campagna dl con
cordat! per le partite conte-
state del tributi comunali, fa-
cendo proprio l'awio gia e-
spresso in proposito dalla 
competente commissione con-
si Hare. I criteri fissati sono 
stati quell! di procedere ad 
abbuoni del 50 per cento pear 
tutti i redditi imponibili ac-
certati fino a 3 milioni; del 
40 per cento per i radditl da 
3 a 5 milioni e del 25 per 
cento per i redditi da 5 a 10 
milioni; per gli imponibili su
perior! si convenne non fos
se opportuno consentire al-
cun abbuono. II consiglio sta-
bill altresl che di queste de
cision! fosse opportunamente 
edotta la popolazione con ap-

positl manifest 1 fattl afflgge-
re dal Comune. 

« Fino ad oggi nessun adem-
pimento e stato al riguardo 
assunto dal competente asses-
sorato. Stando cosi le cose — 
prosegue la lettera — preghla-
mo 11 sindaco di voter inter-
venire, afflnche gli uffici dia-
no seguito alle predette de
cision! del Consiglio in me-
rito al condono fiscale, te-
nendo presente che la loro 
attuazione non potrebbe com-
promettere in nessun modo 
un eventuate prowedimento 
governatlvo che dovesse sue-
cesslvamente intervenire ». 

La posizione assunta dalla 
giunta su questo argomento 
e veramente sorprendente. 
Una decisione dl tre mesi fa 
non e stata ancora applicata 
perche all'intemo dell'ammi-
nistrazlone qualcuno avrebbe 
espresso del dubbi sull'oppor-
tunlti dl giungere a dei con
cordat! suH'imposta di fami-
glia nel momento in cui il 
governo si accingerebbe a va-
rare un prowedimento di 
condono fiscale. 

Queste perplessltA, in defl-
nitiva, non fanno alfcro che 
danneggiare 1 piccoll e medi 
contribuenti in «lite» con 
1'ufficio tributi e favorire, 
ancora una volta, i grossi eva-
sori. 

Sabafo all'EUR 

La figura di Edo D'Onofrio 
sara ricordata da Ingrao 

Sabato prossimo al Pa
lazzo del congress! dell'Eur 
(ore 17,30) si terra un'as
semblea solenne e pubblica 
del comitato regionale e 
dei comitati federal! del 
PCI e della FGCI del La
zio per ricorda re la figura 

e 1'opera del compagno 
Edoardo D'Onofrio. II di-
scorso che avra come tema 
c Una vita per 11 socialismo 
e per II popolo ramano» 
sara tenuto dal compagno 
Pietro Ingrao dell'ufficio 
politico. 

Una nuova denuncia 

«Tevere: fogna 
a cielo aperto» 
La situazione delle acque a Roma in una trasmis-
sione radiofonica - Pericoli di inquinamenti nelle 
borgate - L'approwigionamento idrico della capitate 

II Tevere e in gran parte 
una fogna a cielo aperto e 
l'Aniene ha perduto tutto lo 
ossigeno: questo quadro sulla 
situazione delle acque super-
ficiali del Lazio e stato trac-
ciato dal pretore Amendola nel 
corso di una trasmisslone ra
diofonica dedicata al proble
ma dell'inquinamento delle 
acque e delle riserve idriche 
in Italia. La situazione ro-
mana, definita attualmente 
drammatica, dovrebbe pero 
migliorare, fra due o tre anni, 
con l'entrata in esercizio di 
quattro impianti di depura-
zione. Preoccupante e anche il 
problema del riforaunento 
idrico negli insediamenti abu-
sivi della capitate. II prof. Pas-
sino, direttore del ser/jzio ac
que del Consiglio nazionale 
delle ricerche, ha detto che 
nelle borgate romane a fian-
co dei pozzi per attingere l'ac-
qua potabile, sono stati co-
struiti altri pozzi, anche essi 
abusivi, per il liquame: que
sta vicinanza e indubbiamen-
te pericolosa. 

Nel corso della trasmisslo
ne, che e andata in onda ieri 
alle ore 13,15, e stato fatto 
anche il punto sull'approv-
vigionamento idrico della ca
pitals La rete di distribu-
zione — ha detto Murgia, 
presidente dell'ACEA — e lun
ga piu di 300 chilometri 
quanto, ossia, l'intera rete au-
tostradale dell'IRL Controlli 
quotidian! vengono eseguiti 
dall'apposito laboratorio a-
ziendale e dall'Ufficio d'igiene 

di Roma per accertare se ci 
si trova di fronte a pericoli 
di inquinamento. Per frontee-
giare gli eventual! pericoli di 
una infezione colerica s! e 
proweduto, nelle ultime set-
timane, ad aumentare le 
quantita di cloro nell'acqua 
immessa al consumo. 

E* stato anche ricordato 
che l'abbassamento di pres
sione che si e avuto nel pri
mi giorni di settembre, e di-
peso proprio dalla tutela igie-
nica anticolerica cne ha coin-
ciso con una temperatura su-
periore alia media stagionale 

Lotto 
l«ri k dcccdutc il comptgno Nt-

col6 Volpini, nato • Gavorrano ntl 
'94. iscritto al Partito dal ' 21 . 
Valoroso combatttntc ntl periodo 
della Resisttnza. lott6 inttancabil-
mentc ancha ntlla clandcttinita; • 
ttato p«r lungo tempo sagrttario 
dalla ccllula ANPI dalla sezione 
Italia. Giungano alia famiglia la 
piu tincera condoglianze da parta 
dei compagnl della seziona Italia, 
delta Federazione a dell'e Unita ». 
I funeral! si svolgeranno questo po
meriggio parttndo dall'osptdala di 
Fabriano (Ancona). 

Local! abltati e situati a ot
to metri sotto il livello stra-
dale; famiglie composte anche 
di nove persone; con un solo 
vano a disposizione; stato 
igienico sanitario disastroso; 
questa, in sintesi, la situazio
ne di alcunl alloggi di pro
priety del Comune, in via Co-
stantino, 72, alia Garbatella, 
dove da circa diciannove an
ni risiedono numerose fami
glie. Per prendere atto dl 
questa drammatica condizio
ne, e perche1 questa potesse 
essere resa pubblica, 11 SUNIA 
ha invitato una commissione 
dl medici ad effettuare un so
pralluogo negli scantinati. 
L'equipe di sanitari, che ieri 
pomeriggio hanno fatto un gi

ro nelle abitazioni in via Co 
stantino, e che presto rende 
ranno pubblico in un docu 
mento 1 risultati dell'indagine 
era formata dal professor Spi 
nelli, direttore sanitario de 
CTO; dal dottor PellegrinotU 
analista del S. Camillo; da 
dottor Antonio De Tullio, de' 
CTO e da alcunl parlamen 
tari. 

Va aggiunto inoltre che 11 
SUNIA si fara presto promo 
tore d! nuove iniziative de' 
genere in altre zone della ca 
pitale dove la situazione igie 
nico-sanitaria si present* par 
ticolarmente precaria. 

Nella foto: la commissione 
di sanitari durante la visita 
agli scantinati. 

Cvita di A 
partito J 

ASSEMBLEE — PP.TT.: en 17. 
attivo (Raparelli); Comunali: ora 
17 (Onattracci); Vaaceviot ore 
IS , cellule Aotovox ass. congres-
snale (Falomi); Velletri: ore 18 
(Colasanti); Marino: ora 19, Co
mitato Cittadino (Clocd); Ariccia: 
ore 19,30, aegretcria, 

SEZIONE UNIVERSITARIA — 
Cellola Economies ora 15,30, In 
Facolta. 

CD. — Ponta Milvlo: ore 20,30; 
Valawlaina: ore 20 (Fnnghi); Pri-
mavalle: ore 19, CCDD. di Prima-
valle e Torrevccchia (Vetere); 
S. Cesarao: ore 19 (Strutaldi); 
Campitelli: ore 19 (nella sedc del
la eez. Conranali); N. Gordiani: 
ore 19,30 (Freddmxi). 

INAUGURAZIONE DELLA SE
ZIONE MAZZINI — Oggi, alle 
ore 19,30, si inaognrano i nuovi 
local! della sezioo* Masxini, situati 
in viale Mazzini 89; partecipa il 
compagno L. Arata, consigliere co
munale. 

Feste dell'Unita 
Prendono il via oggi tre Festival 

delle stamp* comunista, in alcuni 
•juartieri della capitale e in pro
vincia. Alia GARBATELLA la festa 
sark aperta da una manifestation* 
di solidarieta con il popolo cileno 
alia quale interverra il compagno 
Parola del Direttivo della Federa
zione. A FIANO ROMANO, in ae
rate, verra proiettato il film a La 
villaggiafra >, di Marco Leto. Alia 
festa dcir< Unita > dl PORTUENSE, 
avra luogo un incontro del PCI • 
delle forze politiche della circoscri
zione, con i cittadini del quartiere. 
Proseguira anche il festival del-
re Unita > di MORANINO, GRAM-
SCI e PORTONACCIO con un in-
contro-dibattito; partacipara la com
pagna Carta Capponi, medaglia 
d'oro della Resisteroa. 

Ecco 1 numerl estrattl aila lot-
teria, organlzzata nel corso dal 
festival dell'e Unita » di Marino: 
I s premio 0888; 2s premio 0178; 
3* premio 0892; 4° premio 0828. 
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Grave bilancio della tromba d'aria che ha sconvolto la capitale 

Morti e senza tetto per il temporale 
, * » , * * * * • 

Due uomini, una donna e una bimba periti in incidenti stradall provocati dal maltempo - Alcune famiglie fatte sgomberare dalle casef-. 
te pericolanti - Decine di perizie dei vigili del fuoco per accerfare la stabilila degli appartamenti - Ingenli danni alle campagne 

Quattro morli, decine di persone senza tetto, danni alle macchlne, alle case, at negozi, alberi 
divelti, sono il drammatico bilancio del maltempo che ha colpito la capitale nel giornl scorsi. 
Tirare le somme e ancora molto difficile. I vigili del fuoco, che hanno dovuto rlspondere a 
migliaia di chiamate subito dopo la tromba d'aria che ha spazzato la capitale, ancora ieri sono 
stati impegnati a verificare la stability dei palazzi colpiti dalla violenza del temporale. Come 
sempre sono venuti alia luce i gravi nodi della citta. dove bastano due gocce d'acqua per alla-
gare strade e scantinati e per 
gettare sul lastrico intere fami
glie die vivono nolle precarie 
baracche delle borgate. Al bor-
ghetto Prenestino. il tifone ha 
buttato giu completamente una 
baracca e ne ha lesionate altre. 
Alcune famiglie si sono trovate 
da un momento all'altro senza 
tetto. L'unica soluzione che e 
stata loro proposta e stata quel-
la di andare a dormire al dor-
mitorio e questo ha provocato 
la reazione di quasi tutti gli 
nbitanti del borghetto che non 
solo vivono in condizioni spa-
ventose ma non vengono aiuta-
te neppure nei momenti di bi-
sogno. E' stata organizzata una 
mamfestazione di protesta nel 
corso delta quale le famiglie 
hanno trascinato le masserizie 
in mezzo alia strada e hanno 
bloccato la Prenestina per qual-
che ora. 

Sono salite a quattro, intanto 
le vittime del tifone. perite nel 
corso di incidenti stradali. II 
giovane Vincenzo Mulas di 18 
anni che a bordo della sua 
Simca percorreva la Cristoforo 
Colombo nella corsia interna al-
l'altezza del Luna Park, e sta-
to ucciso da un grosso pino 
sradicato dal vento e scagliato 
contro il tetto della .vettura. E' 
morto sul colpo e ci sono vo
lute ore di lavoro dei vigili del 
fuoco per liberare il suo corpo 
dalle lamiere. Le piccola Miche-
la Platania di 7 anni e morta 
invece poco dopo il ricovero al 
San Giovanni dove e stata tra-
sportata dopo che l'auto sulla 
quale viaggiava. sollevata da 
una violentissima raffica di ven
to e stata scagliata contro un 
albero. II padre di 25 anni. che 
era alia guida della < 1100 * 

I I maltempo e costato la vita 

DAF 
Cilindrata 850 

Automatic 
1.350.000 

CONCESSIONARY 

C I O T T A 
V E N D I T A t 
Via R. Balestra 46-50 (quar-
Here Monteverde) T. 538.559 
O F F I C I N A i 
Vis Ruggero Settlmo 21 
Tel. 52.69.642 

36 RATE 
SENZA ANTICIPO 
SENZA CAMBIALI 

ANNUNCI EGOMIGI 
7) OCCASION I L. 50 

PIANTE per recinzione e giardmi 
pirn bcllissimi produzione propria 
liquidiamo - Tel. 60.53.805. 

AVVISI SANITARI 

Studio • Gabinetto Medico par la 
diagnosi • cora della « tela » disfnn-
zioni e debolezz* scssuali di origin* 

nervosa - psichica • endocrina 

Dr. PIETRO MONACO 
Medico dedicate «esclosiaainanta » 
alia sessuologia (neorastcnia sassaali, 
deficienze senilila endocrine, sterilita, 
rapidita, emotivita, delicienza virile) 

innesti in loco 
ROMA - V IA V IM INALE, 3 * -Termini 

(di fronle Tealro dell'Opera) 
Consullaz.: *olo per appantamento 

lei. 475.11.10 
(Non si enrano venerea, pelle, ecc) 

Per Informazioni gratait* scrieera 
A. Com. Roma 16019 • 22-11-1956 

CHIRURGIA PLASTICA-

ESTETICA 
H . I I f A I Roma, «.i* • . Sooizi. 49 
Vl. U j A I Appwntamenlo I . B77.JOS 

dilettt 4*1 *l*o e del ccrpo 
maccM* a lumorl della pell* 
DEPILAZIONS OEFINITIVA 

anche a Virgilio Di Vincenzo di 
35 anni. che a bordo della sua 
c 124 » proveniva da Grosseto. 
All'altezza del chilometro 15,500 
della via Aurelia vedeva che 
una macchina dinanzi a lui co-
minciava a sbandare paurosa-
mente a causa dell'asfalto reso 
viscido dalla pioggia. La con-
ducente, infatti, Fernanda Fab-
bri di 27 anni, aveva comple
tamente perso il controllo della 
vettura, la quale dopo una se-
rie di giravolte e sbandate e 
andata a finire contro un al
bero. II Di Vincenzo spaventato 
ha frenato di colpo provocando 
lo sbandamento anche della sua 
auto e andando a finire, ma a 
velocita molto maggiore, contro 
lo stesso albero dove era ferma 
la macchina precedente. L'uomo 
e morto sul colpo. 

L'abbondante pioggia caduta 
e costata la vita anche a Rosa 
Domenico di 55 anni, che ieri 
mattina verso le 6,40 percorreva 
la via Prenestina a bordo della 
sua «850». La vettura, forse 
per una manovra errata ha 
slittato ed e finita fuori strada 
andando a finire in una marra-
na sottostante. Quando l'auto e 
stata tirata fuori dalla melma 
per la donna non e'era piu 
nulla da fare. - - -

Decine di alberi sono stati 
abbattuti dalla violenza del ven
to, lungo la via Iberia, via Ti-
burtina (dove e rimasto ferito 
nel crollo l'automobilista Lio-
nello Grilli) in via De Amicis 
a Monte Mario, in via Santa 
Maria delle Fornaci, sulla Pon-
tina, in via Flaminia. in via 
Trionfale e in tanti altri posti. 
II violentissimo temporale not-
turno ha divelto anche alcuni 
pali della luce lasciando al 
buio intere zone, come ad esem-
pjio a Ponte Mammolo e a villa 
Adriana. 

Ingenti danni anche nelle zo
ne circostanti, dove le campa
gne sono state semidistrutte dal 
temporale. in particolare ai Ca-
stelli e a Palo Laziale. 

Nel complesso i vigili del fuo
co, che hanno come sempre la-
vorato in maniera frenetica, 
ieri hanno effettuato centinaia 
di verifiche nel centro storico, 
a tetti e cornicioni, senza pe-
raltro rilevare gravi dissesti 
alle strutture degli stabili. L'epi-
centro. come e stato conferma-
to, e stato a piazza S. Cosi-
mato a Trastevere, dove infatti 
sono volate tegole e tutto cio 
che era possibile sollevare. A 
piazza Belli e stato sradicato 
un albero. rpi.xf-i<.~ 

Ingenti danni per la tromba d'aria e II temporale dell'altro ieri. Moltissimi alberi sono stati 
abbattuti dal vento (in alto a sinistra) • numerose strade allagate (a destra). Anche gli edl-
f ici hanno subito danni, in particolare le c baracche» delle borgate. Per protestare contro 
il mancato aiuto da parte delle autorita, alcune famiglie del borghetto Prenestino hanno 
trasportato, ieri, le loro masserizie nel centro della via Prenestina bloccando II traffico (in 
basso'a destrfl) ~- ' ' . . . . . .. . . . . 
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Nuova dolcezza cS guida 
SuptxfYostaKiani! 

Con b nuove sospensionipuoi 
guidare in ddtezza, senza scosse 

Esleri2k^sarnen»e,perchihai 
uiisobrrertonxjgr^orechesuognj 
ohro veflua delo stesso hpa 

Nuovo tonutu d strada. 
SupeffYo4aztOfi! 

le nuove borre oscJartfi anterior! 
e posteriori fi domo una stobifa extra 

Tibastauntocca 
per offrontare le curve hsidose d a 
preosione del mil netia 

Nuovo pc4af)zs.SuporrT9slozionn 
Nuove SoperPresJazioni con i 

nuovi pij potenti motortdoi robusto 
I3ktridpoderoso2j0(tri 
che fi consente ate velocita E se fi vuoi 
nposare guidando,ce la morbido 
trosrrissione automolica 

Nuovo lu$saSup6fftwlcaiori! 
Sufalbunus L nuovo cruscono 

con tuhl gl strurnenti teggjb* o cdpo 
dbechio; nuovo sisiema 
d vertiazione, nuovo piorione 
ccrric<ksJrrp;rix\eludnoriloSd^^ 

E h pij sula G^rrobicksinrie 
rrocf«neserft*ureinlegna 

Internazional 
<y Eligio Jazxoni 

SALONI DI VENDITA 
Via PifXroJo, M . T*l . 75.73.741 
Via Vtntto, 15 - T t l . 4B5.7I1 
Via Tuscolana, 71* • Tol. HMJt» 

Vialt Avtntino, 4t • T t l . S71.W5 
Piaua dl Porta S. Paolo, I I • T t l . 57t JS2 
Via Ace. ctoflll Afllatl, 45 - Tol. 54JMM 
Vial*, dtlla Botanlca, 1f5 • T t l . a.19.441 

Via Cristoforo Colombo (Fitra dl Ro
ma) - Contro Automobllistico Roma
no - Tt l . SlMMf 
ASSISTENZA E MAGAZZINO RICAMBI 
Via Ace dtgli Aglati, 47 . T d . 54.tf.IM 

f Schermi e ribalte 
ABBONAMENTI 
Al CONCERTI 

' DELL'ACCADEMIA 
Dl S. CECILIA 

Oa oggl glovtdl 27 settambre 
tino at 1. ottobra a poislblla af-
fettusie I nuovl obbonomenti alle 
slagloni sinfonica e di muslca da 
camera deH'Accademla dl S. Ceci
lia, che avranno Inlzlo rlspettlva-
mente il 7 e 26 ottobre. II bot-
teghino, in via delta Conciliazio-
ne 4, tel. 651044, e sperto nei 
giornl ferlali dalle ore 9 alle 12 
e dalle 15,30 alle 17,30. 

CONCERTI 
ACCADEMIA S. CECILIA 
> Oggl a tino al 1. ottobre e poi-

ilblle effettuare i nuovl abbona-
menti alle staglonl sinfonica a 
di muslca da camera dell'Acco-
demia di S. Cecilia, che avranno 
inlzio rispettivamente il 7 e 26 
ottobre. II botteghino in via del
la Conclllezione 4, tel. 651044 e 
operto nel giornl feriali dalle 9 
alle 12 a dalle 15,30 alle 17,30. 

I SOLISTI Ol ROMA 
Oggi alle 21,30. I l l Concerto -
Chiesa S. Franceses Romano -
Foro Romano. Musiche di F. Tu
rin! (1589-1656) , A. Rolls 
(1757-1841) , G. G. Gambini 
(1746-1825) . 

TEATRO ELISEO 
Via Nezlonale 18G tel. 462.114 

Alle 21 Ttradizionale Stagione Li-
rlca: « Madame Butterfly « di G. 
Puccini. Oirez. artistica Feusto 
De Tura. 

PROSA-RIVISTA 
AL TORCHIO (Via E. Morosinl 16 

- Trastevere • Tel. S82049) 
Alle 17: « Mario e II Drago » 
di Aldo Giovannetti con la par-
teclpazione dei piccoll spettetorl. 

BOKGO 5. SPIRITO (Via del Pa-
nltenzlerl 11 ? Tel. 8452674) 
Domenlca alle 17,30 la Comp. 
D'Origlio-Palmi presenta • Mario
nette » 2 tempi In 4 quadri di 
Pierre Wolff. 

CENTOCELLE (Via del Casta-
nl 2 0 1 a ) 
Alle 18 e 21 prolezione film: 
« Italian! brava gente ». 

DEI SATIRI (Via Grottaplnta 19 • 
Tel. 565.352) 

Alle 21,30 la CTI presenta a La 
scuola del delltto • giallo umorl-
ttico d! Jean Gultton con T. 
Sciarra, P. Paoloni, E. Spitaleri, 
Regie P. Paoloni. Scene C. Gul-
detti Serra. Novlta assoluta. 

GRUPPO OEL 50LE (Largo Spar-
taco 13) 
Laboratorlo Manifestation! Artl-
stiche per ragazzi. 

LA COMUNITA' (Via Zanano • P. 
Sonnino • Tel. 5817413) 
Alle 22 la Comunita Teatrale 
Italians pres. « Fando a Lit • d! 
Fernando Arrabel Regie G Sepe. 
Musiche original! di Slelano Mtr-
cucci. Ultima settimana. 

OUIRINO (Via Mlnghettl 1 -
Tal. 6794585) 
Oggi riposo. Domani Inau-
guraziona della stagione teatra
le: la Compagnla Stabile del Tea-
tro San Babila di Milano presenta 
« L'avaro • di Mollere con Erne
sto Calindri e Da Zoppelli. Sce
ne e costumi di Ferruecio Dalla 
Porta. 

TEATRO D'ARTE Dl ROMA 
(Cripta dalla Basilica S. Antonto 

• Via Merulana 124 - T. 770551) 
Alle 21 il Teatro d'Arte|d! Ro
ma presenta « Nacque al mon-
do un sole » (S. Francesco), lau-
de di Jacopone da Todi. Festivi 
ore 19 e 21,15. 

TORDINONA (V. Acquasparta 16 -
P. Ponte Umberto 1 • Telefono 
65.72.06) 
Alle ora 21,30 precise no-
vitb di F. Arrabal « I I aran 
cerimonlale» in due tarn-
pi. Traduzlone di Mario Mo-
rettl con A. Canu, P. Carollllo, 
V. Maxa. A. Pelladtno, A. Sal-
tutti, R. Santi. Scene e costumi 
di l_ Spinosi. Regia Salvatore So-
lida. Aria condizionata. Prenot. 
al botteghino dalle ore 16 

SPERIMENTALI 
FILMSTUDIO 

Rodolfo Valentino, alle 17-19-21-
23: « I quattro cavalleri del-
I'Apocalisse > di Rex Ingram con 
Rudolph Valentino e Alica Terry 
(USA '921 Muto) . 

USCITA (Via dei Banchi Vecchl 45 
• Tel. 652277) 
Al l * 21.30 prolezione del film 
• I I cammlno di Allenda » storia 
del Movimento di Unita Popo-
lare. 

CABARET 
FANTASIE Dl TRASTEVERE 

Alle 21 grande spettacolo di fol
klore italiano con cantanti a chi-
tarrlsti. 

FOLKSTUDIO (Via G. Saccfal 3 • 
Tal. 5892374) 
Alle 2 2 una strata con Jaime 
Lcnghi in un programma di Coun
try Folk con la partecipazione di 
numerosi ospiti. 

L'INCONTRO (Via dalla Scala 6 7 • 
Tel. 5895172) 
Alle 22,30, 5. mese dl repllche: 
• Godi fret el lo De Sade » di R. 
Veller con Aiche Nana e Carlo 
Allegrini. Vittato ai minori di 
anni 18. Ultimi giornl. 

PIPER MUSIC HALL 
Alle 21,30: Discoteca e Ballo. 

CINEMA-TEATRI 
AMBRA JOVINELU 

Nnmawr O M , con R. Montagnani 
( V M 18) G ® e grand* spelt. 
di streep-tease 

VOLTURNO 
La) flrand* avvtitliira 41 Schara-
moaciM • grand* spett. di streep-
teasa 

CINEMA 
PRIME VISIONI 

AORIANO (Tei . 352.153) 
I I otUtto Mattaotti, con F. Nero 

OR • • * • 
ALf lERI (Tal . 2 * 0 ^ 5 1 ) 

MIns. rasazzil, con T. Scott 
A • 

AMBASSADB 
10 • lad, con L. Buzzanca 

( V M 18) SA • 
AMERICA (T*L 5B1 .61 .M) 

Mint , rasas*!, con T. Scott 
A • 

ANTARES (T*L t » 0 3 4 7 ) 
11 pawda dittator*, con C Cha
plin SA 3 S S S 9 

APPIO (Tt* . 779.63B) 
Tro aMaaJal to f u n , con Bourvil 

C A t 
ARCHIMEOE CTcL S7SJB7) 

Hollyawot Party (in originate) 
ARISTON (TaL 3 5 X 2 3 0 ) 

Toay Arzrnxa, con A. D*lon 
( V M 18) DR • 

ARLECCHINO (TcL 360.35.46) 
La ««4on iaconsolaMI* rinsrazia 
ejannti la co— olaiono (prima) 

ASTO* 
La atafl* 41 ratta, con J. Wayne 

A $ 
AtTOfUA 

Valoax 0 snanoranf a, con C 
Bronson DR • 

AVENTINO (TcL 572.137) 
Biancanm • I 7 nani DA « • 

BJALDUINA (T*L 347.592) 
Da parta 4 * i n aaiici ftrmato ma
fia, con J. Yanna Dft • 

BARBER I N I (Tat. 4751707) 

L. Vantura G • 
BOLOGNA (TaL 426,700) 

Aacka t t l antaf! waaalana fa-
I tol l , con B. Spancar SA • 

BRANCACCIO (Via Maralata) 
Tacntca di am omlcMio, con R. 
Wabar G 6 

CAPITOL 
I fcaiaifcaia * * l karata, con Chan 
Kuan-tai A • 

CAPKANICA (TaL 6 7 » ^ 4 . 6 5 ) 
Tacnka 41 on omfctalo, con R. 
Weber G • 

CAPRANICHETTA (T . 7 4 t ^ 4 . 6 S ) 
Tra aoaaini in faga, con Bourvil 

C 6 ) 9 
CINESTAR (Tal . 789.242) 

Chiusura estiva 
COLA Ol RIENZO (Tal. 360.SB4) 

V a M « II aaanotanfn*, con C 
Bronson DR # 

DUE ALLORI (Tel, 273.207) 
Anche gli angell manglano lagloll, 
con B. Spencer SA $ 

I D E N (Tel. 380.181) 
I I terror* del Kung Fu, con Cang 

' Nan A ® 
EMBASSY (Tel. 870.245) 

Blsturi la malia blanca, con G. 
Farzettl ( V M 14) DR 9 

EMPIRE (Tel. 857.719) 
Una breve vacanza, con F. Bol-
kan DR • ) • 

ETOILE (Tel. 68.75.561) 
Un tocco dl classe (prima) 

EURCINE (Piazza Italia 0 • EUR • 
Tel. 591.09.86) 
Plppo, Pluto, Paperlno eupershow 

DA *>« 
EUROPA (Tel. 865.736) 

Plppo, Pluto, Paperlno auperthow 
DA ® * 

FIAMMA (Tel. 475.1100) 
Eltatto nolle, con J. Poisset 

FIAMMETTA (Tel. 470.464) 
No: II caso a lellcemente rlsolto, 
con E. Cerusico ( V M 18) DR ® 

GALLERIA (Tel. 678.267) 
I 10 comandamenti, con C. He-
ston SM ® 

GARDEN (Tel. 582.848) 
Anch* gli angell mtngiano lagloll, 
con B. Spencer SA $ 

GIARDINO (Tel. 894.940) 
Crepa padrone tutto va bene, 
con J. Fonda DR ® $ 

GIOIELLO (Tel. 8841.49) 
La vedova inconsolabile ringrazia 
quantl la consolarono (prima) 

GOLUfcN ( l e i . 755.002) 
I I colonnello Buttighone, con 1. 
Outilho C # 

GREGORY (V. Gregorlo V I I . 186 • 
Tel. 63.80.600) 
Cinque malll atlo stadlo, con I 
Chariots SA » 

HOLIDAY (Largo Benedetto Mar-
cello • Tel. 858.326) 
Tony Arzenta, con A. Delon 

(VM 18) DR ® 
KING (Via Fogllano, 3 • Talelo-

no 831,95.41) 
Valdez II meuosangue, con C. 
Bronson DR ® 

INDUNO 
La lebbr* dell'oro, con C. Chaplin 

C ® $ $ ® 9 
MAESTOSO (Tel. 7B6.086) 

Cinque matti alio stadlo. con I 
Chariots SA ® 

MAJESTIC (Tel. 67.94.908) 
La polizla incrimlna la legga as-
solve, con F. Nero 

( V M 18) DR ® 
MERCURY 

Anche gli angell manglano la
gloll, con B. Spencer SA ® 

METRO DRIVE-IN (T. 609.02.43) 
Nell'anno del SIgnore, con N. 
Manfredi DR ® ® 

METROPOLITAN (Tel. 689.400) 
La polizla e al servizlo del cltte-
dino? con E.M. Salerno OR ® ® 

MIGNON D'ESSAI (Tel. 869.493) 
I I seduttore, con A. Sordl C ® ® 

MODERNETTA (Tel. 460.285) 
Clnqua matti alio ftadio, con I 
Chariots SA ® 

MODERNO (Tel. 460.285) 
La vedova Inconsolabile ringrazia 
quanti la consolarono (prima) 

NEW YORK (Tel. 780.271) 
I I delitto Matteotti, con F. Nero 

DR ® ® » ® 
OLIMPICO (Tal. 395.635) 

La ragazza dl via Condotti, con F. 
Stallord ( V M 18) G ® 

PALAZZO (Tel. 49S.66.31) 
Chiusura estiva 

PARIS (Tel. 754.368) 
Maliiia. con l_ Antonelll 

( V M 18) S ® 
PASOUINO (Tel. 503.622) 

Duffy (in engllsh) 
QUATTRO FONTANE 

Un corpo da possedere, con D. 
Haudepin ( V M 18) DR ® 

QUIRINALE (Tel. 462.653) 
10 a lui, con L. Buzzanca 

( V M 18) SA ® 
QUIRINETTA (Tel. 679.00.12) 

L'ultimo spettacolo, con T. Bot-
tons ( V M 18) DR « » ® » 

RADIO CITY (Tel. 464.234) 
Non e'e fumo senza fuoco, con 
A. Girardot ' DR ® ® 

REALE (Tel. 58.10.234) 
Malizla, con L. Antonelll 

( V M 18) 5 A 
REX (Tel. 884.165) 

Tra uomini in fuga, con Bourvil 
C ® & 

RITZ (Tel. 837.481) 
Chiusura estiva 

RIVOLI (Tel. 460.883) 
0 Lucky man, con M. Mc Dowell 

( V M 18) SA ® ® 
ROUGE ET NOIR (Tel. 864.305) 

Ming, ragazzi!, con T. Scott 
A fi 

ROXY (Tel. 870.504) 
Pippo, Pluto, Pjperino auperahow 

DA 9 9 
ROYAL (Tal. 770.549) 

1 Kamikaze del karate, con Chen 
Kuan-tai A ® 

SAVOIA (Tel. 86.50.23) 
La polizla * al aervizio dal dt-
tadino? con E. M . Salerno 

DR deft 
SMERALDO (Tel. 351.581) 

Un uomo, una donna, con J. I~ 
Trintignant ( V M 16) S ® 

SUPERCINEMA (Tal. 485.498) 
Valdez II mezzosansua, con C 
Bronson DR ® 

TIFFANY (Via A. Da Prcll* - Ta» 
lefono 462.390) 
I racconti romanl dl una ax no-
vizia, con K. Mayer 

( V M 18) SA 9 
TREVI (Tal. 689.619) 

Arancla meccanlca, con M. Mc 
Dowell ( V M 18) DR 999 

TRIOMPHE (Tel. 838.00.03) 
11 colonnello Buttlgliona, con J. 
Dufilho C • 

UNIVERSAL 
I 10 comandamenti, con C He-
ston SM 9 

VIGNA CLARA (Tel. 320.359) 
Tra paasi nel deltrio, con T. 
Stamp DR ® $ ® 

VITTORIA 
I I delltto Mattaottl, con P. Nero 

DR ® $ $ ® 

SECONDE VISIONI 
ABADAN: Tarzan In India, con J. 

Mahoney A ® 
ACILlAi I I fliustiziera dl Kordi-

stan 
AFRICA: Grand* slalom par ana 

rapina, con G. C Killy G ® 
AIRONE: Chiusura estiva 
ALASKA: Palma d'acdato, con 

Wang Tsao She A 9 
ALBA: A. 007 ana caacata 41 

diamanti, con S. Connery A 9 
ALCE: I I fatso traditeta, con W . 

Hotden DR 99 
ALCYONE: L'arcda, con J. P. Bel-

mondo DR 9 
AMBASCIATORI: Toto Pappino a 

I faorllaaje C ® ® 
AMBRA JOVINELLI: Nomaar On* . 

con R. Montagnani ( V M 18) 
G 9 « rivista 

ANIENE: Tarzan a I traffteaat! 41 
anni 

APOLLO: La averra aai ntondl, 
con G. Barry A 9 9 

AQUILA: La faaarka aan'orrora, 
con M. Raven 

( V M 18) DR 9 
ARALDO: A. 007 oocrazkm* Toe-

no A 9 
ARGO: A. 007 al sanrlzfo aaareto 

41 saa Maasta, con G. Lazenby 
A 9 

ARIEL: A. 007 roiaalona Gofdfin-
g*r, con S. Connery A 9 

ATLANTICi Ming, ragazzil, con T. 
Scott A 9 

AUGUSTUli A. 007 Thundcrball, 
con 5. Connery - A ® 9 

AUREQi Come rubara un mlllone 
dl dollarl • vivere telle), con A. 
Hepburn SA ® » 

AURORAi Lo Irrltarono e Sartana 
lac* plana pulita, con J. Garko 

A ® 
AUSONlAi Oggi: conferenza pri

vate 
AVORIO: Petit d'essai: Easy Rider, 

con D. Hopper 
( V M 18) DR 9 9 ® 

BILSITOi Quando I'amor* • s*n-
sutlitt, con A. Belli 

( V M 18) DR ® 
BOITOi A. 007 dalla Russia con 

amore, con S. Connery G ® 
BRASIL: La guerra del mondl, con 

G. Barry A 9 ® 
BRISTOL* Un Bounty Killer a Trl-

nlta 
BROADWAYt La stella dl latta, 

con J. Wayne A ® 
CALIFORNIA: Rose rosse per II 

demonlo, con P. Mogee 
(VM 18) DR ®® 

CASSIO: Zambo domlnatore della 
foresta 

CLODIOi II killer dagtl occhl a 
. mandorla, con C. Hang 

(VM 18) A 9 
COLORADO: Tot6 cerca casa 

C ® » $ 
COLOSSEOi FBI operazlona gatto, 

con H. Mills C * ® 
CORALLO: Mani che strltolano, con 

Pal Ylng A ® 
CRISTALLOi A. 007 mlsslone Gold-

linger, con S, Connery A ^ 
DELLE MIMOSE: Quando le don-

ne si chlsmavano Madonna, con 
M. Carotenuto 

(VM 18) SA ® 
DELLE ROND1NI: A. 007 al ser

vizlo dl sua Maesta, con G. 
Lazenby A ® 

DEL VASCELLO: A. 007 al servi
zlo dl sua Maesta, con G. La
zenby . A ® 

DIAMANTEi Gl! amlel degli am -
cl hanno saputo, con G. MIIII 

(VM 18) G ® 
DIANA: UFO allarme rosso attae-

co alia Terra, con E. Bishop 
A ® 

DORIA: A. 007 una cascata dl dia
manti, con S. Connery A ® 

EDELWEISS: Decamerone n. 4, con 
M. Giordano (VM 18) C ® 

ELDORADO: A. 007 dalla Russia 
con amore, con S. Connery G I ® 

ESPER1A: Testa dl bronzo dita 
d'acclalo, con Wang Yu 

( V M 18) A ® 
ESPEROi Los Amlgos, con A. 

Qulnn (VM 18) A ® 
FARNESE: Petit d'es:*?: Dlllinger 

* morto, con M. Piccoli 
( V M 14) DR « ® 9 ® 

FARO: I viz! prolbltl delle g!o-
vani svedes!, con G. Petri 

( V M 18) DR ® 
GIULIO CE5ARE: II cavalicre sen

za volto 
HARLEM: 47 morto che parla, 

con Toto C ® 9 ® 
HOLLYWOOD: I I falso tradltore, 

con W. Holden DR ® ® 
IMPERO: Un uomo senza paura, 

con K. Douglas 
( V M 16) A ® » 

JOLLY: II paese del sesso sel-
vaggio, con J. Rassimov 

( V M 18) DR 9 
LEBLON: Manl che strltolano, con 

Pai-Ying A ® 
LUXOR: Chiusura estiva 
MACRYS: Quel maledetto glorno 

della resa del contl 
MADISON: A. 007 al viva solo 

due volte, con S. Connery A ® 
NEVADA: Vivere per uccidere uc-

cidera per vivere 
NIAGARA: Stranlero fattl II sa-

gno della croc* 
NUOVO: L'erede, con J. P. Bel-

mondo D R ® 
NUOVO FIDENE: King Kong, con 

B. Cabot t t A; ® 9 
NUOVO OLIMPIA: I cannlball, con 

P. Clement! ( V M 14) DR ® ® 
PALLADIUM: A. 007 operazlone 

Tuono A ® 
PLANETARIO: Fango - sudor* • 

polvera da sparo, con G. Grimes 
DR ® 9 » 

PRENESTEi Mattatoio 5, con M. 
Sackc ( V M 14) DR ® 9 ® 

PRIMA PORTA: A. 007 al aervi
zio dl sua Maesta Brltannlca, con 
G. Lazenby A ® 

RENO: I I siparlo strappato, con 
P. Newman ( V M 14) G ® 

RIALTO: A. 007 llcenza dl ucei-
der*. con S. Connery G ® 

RUBINO: Racconti prolbltl dl nlen-
te vestitl, con J. Agren 

( V M 18) C ® 
SALA UMBERTO: Deslderl morbo-

st di una sedlcenne, con A. M . 
Kuster ( V M 16) S ® 

SPLENDID: Tl combino qualcosa 
di grosso, con D. Martin A ® 

TRIANON: Un uomo da rlspetrare. 
con K. Douglas DR ® 

ULI5SE: La piscina, con A. Delon 
( V M 14) DR 9 

VERBANO: I I ponte sul flume 
Kwai. con W. Holden DR 9 9 ® 

VOLTURNO: La grand* awentura 
di Scharamoucha • rivista 

TERZE VISIONI 
NOVOCINE: Chiusura estiva 
ODEON: La mantlde, con S. Stewart 

( V M 18) G ® 

FIUMICINO 
TRAIANO: Riposo 

OSTIA 
CUCCIOLO: I Nibelunghi, con U. 

Beyer A ® 

SALE PARROCCHIAl l 
ACCADEMIA: Par 1000 dollarl al 

glorno, con Z . Hatcher A ® 
BELLARMINO: La spina dorsal* 

del diavolo, con B. Fehmin 
DR ® 

BELLE ARTI: Awentura nella 
giungla, con L. Gosset 

DR 9 ® 
CINEFIORELLI: La citta degli ac-

quanauti, con S. Whitman A 9 
COLOMBO: Barquero, con I_ Van 

Cleef A ® 
CRISOGONO: Calami horror, con 

G. Sanders A ® 
DELLE PROVINCIE: Merletto di 

mezzanort*. con D. Day G » ® 
DON BOSCO: Batanga 
EUCLIDE: Matti a rnattatorl 
FARNES1NA: Branno nemlco dl 

Roma 
GUADALUPE: Argot contro Dia-

bolicus 
LIBIA: I cosplratori, con R. Har

ris DR « ® 
MONTE OPPIO: Gli ammutinati 

4*1 Bounty, con M. Brando 
DR ® ® 

MONTE ZEBIO: Hollywood party, 
con P. Sellers C 9 ® 

NOMENTANO: I I clan dal tcrrore, 
con V. Price C ® 

ORIONE: African safari DO * * 
PANFILO: Uomo bianco va col 

Dio, con R. Harris DR 9 3 ® 

CINEMA CHE PRATICANO OGGI 
LA RIDUZIONE ENAL • AGIS • 
ARCI - ACLI - ENDAS: Ambra Jo-
vinallT, Apollo, Aquila, Argo, Avo-
rio, Corallo, Cotosseo, Cristallo, 
Esperia, Farnasa, Nuovo Olimpia, 
Palladium, Planetario, Prima Por
ta, Trajano 41 Fiumidno, Ulisse. 
TEATRI: Dalkt Muse, Rossini, Sa-
tiri . 

montesacro 

AUTOMOBILI 
da L. 100.000 
a L. 1.000.000 

Via Ugo Ojetti, 183 (zona Talenti) t i l . 8272841 
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leri con il Cortona-Camucia in vista dell'incontro di sabato con la Svezia 
. _ . . . . . _ . . - _ . . . - u 

Azzurri in scioltezza: 
Sul campo neutro di Bari 

Un Napoli confusionario 
perde con I'Avellino: 3-2 

Gli azzurri praticamente esclusi dalla fase finale della Coppa Ita
lia a favore del Bologna che domenica li attende sul suo campo 

AVELLINO: Lamia - Caputo; 
Parollnl, Plaser; Zucchini, Frac-
capanl (dal 67' Capoccia), Calo-
sl; Bongiornl, Roccolelli, Tur-
chetto, ScapecchI, Fava. 

NAPOLI: Carmlgnani; Bru-
scololll, Pogllana; Zurllnl, Va-
vassorl, Orlandinl; Albano, Ju-
llano, Clericl, Mascheroni (dal 
67' Fotia), Braglia. 

ARBITRO: Seraflnl di Roma. 

RETI: al 2' Turchetto, 10' Ju-
liano. 56' Albano, 62' Roccolel
li, IT Turchetlo. 

Giornata afosa con cielo nil-
voloso; terreno in buone condt-
zionl; speltatorl clnquemlla. 

NOTE: al 65' Fraccapanl esce 
in barella dal campo per uno 
scontro con un avversario; am-
monill Bongiornl e Zucchini, 
espulso II massagglatore del I'A
vellino. 

ANGOLI: 7-2 per II Napoli. 

Dal nostro inviato 
BARI, 26 

L'Avellino ha praticamente 
scaraventato il Napoli fuori 
dalla Coppa Italia (a tutto 
vantaggio del Bologna) bat-
tendolo con pleno merito e 
mettendone brutalmente a 
nudo tutta la disarmonia tat-
tica, la deconcentrazione di 
molti suoi giocatori, la ina-
dattabilita di altri a soste-
nere il ruolo affidatogli. E' 
stato un Napoli, insomma, 
spaventosamente confusiona
rio, deludente, addirittura peg-
giorato rispetto alia «ami-
chevole» sostenuta col Bari: 
ce lo hanno assicurato quell! 
che, su questo stesso terreno 
dello Stadio della Vittoria, lo 
avevano visto domenica scor-
sa. 

Ma quello che maggiormen-
te ha impressionato di que
sto Napoli (negativamente, 
si intende) e stata la mancan-
za di comprensione del gio-
co che si andava svolgendo 
e francamente neppure la 
panchina e stata in grado di 
suggerire in tempo le con-
tromisure adatte. Passi pure 
per quello che e accaduto 
in occasione del primo goal, 
che e venuto quasi a fred-
do, ma ineccepibile ed anzi 
pressoche" irresistibile: un 
doppio scambio tra Bongior-
ni e Fava metteva in crisi 
l'intero schieramento difensi-
vo del Napoli; l'ala destra 
centrava; Capecchi, pur con-
trastato, riusciva ad allarga-
re verso la sinistra, dove si 
era rapidamente portato Tur-
chetto che batteva Carmlgna
ni con un diagonale mici-
diale. 

Lasciamo perdere, dicevamo, 
questo primo belllssimo goal, 
perche venuto a freddo do-
po poco piu di un minuto 
di gioco, ed anche perche, 
in un breve spazio di tempo, 
il Napoli riusciva a porvi ri-
medio con una rete di Julia-
no che scagliava al volo nel-
la porta deH'Avellino un pal-
lone venuto fuori da un rim-
pallo. 

Sono stati gli altri due goal 
dell'Avellino che suonano con-
danna per il Napoli, per un 
Napoli distratto, piii incapa-
ce di intendere che di volere. 

Ottenuto il pareggio difatti, 
il Napoli ha anche avuto dei 
discreti moment! di gioco, 
perched Orlandinl correva an-
cora a perdifiato e Jullano 
stava venendo fuori in bella 
evidenza, e ancora perche" si 
rawisava qualche buon ac-
cordo fra il capitano e il 
giovane Albano er difatti, pro-
prio Albano nunacciava la 
porta awersaria alzando di 
un soffio sulla traversa un 
pallone lanciatogli da Zurli-
ni e felicemente raccolto al 
volo. E anche Juliano si pre-
sentava spesso minaccioso. . 

Chiuso in parita il primo 
tempo, insomma, e ottenu
to un goal in apertura di ri
presa con Albano, che con-
cludeva una manovra Julia-

L'Arezzo batte 

la Roma (2-0) 
AREZZO. 26 

La Roma e stata sconfitta 
ad Arezzo nell'incontro ami
chevole giocato questa sera 
per 24). Le reti per i toscani 
sono state segnate dall'ex Mu-
jesan al 53* e al 46' del primo 
tempo. 

La squadra giallorossa ha 
giocato nella seguente forma-
zione: Conti, MorinL Liguori 
(dal 46* Peccenini), Rocca, 
Bertini, Santarini, Domenghi-
nl, Di Bartolomei (al 46' Ra-
nieri), CappeUini (al 46' Ora-
zi), Cordova e Spadoni. Cor
dova e stato espulso aH'86" per 
fallo su Tonani. 

La Roma aveva avuto un 
buon inizio e aveva coito pri
ma una traversa e poi un palo 
con Di Bartolomei, ma poi il 
gioco della squadra gialloros
sa si e fatto via, via piu scial-
bo e la Roma e stata spesso 
alia merce dell'Arezzo, che ha 
cosl degmmente celebrato 11 
suo 50. anniversario dalla 
fondazione. 

no-Vavassorl, Infilando peren-
toriamente l'angolo alto a de
stra di Lamla-Caputo, sem-
brava addirittura che il Na
poli potesse realizzare il suo 
programma, che era quello 
di battere l'avversaria con due 
reti di scarto. Ed e stato, 
invece, proprio a questo pun-
to che e awenuto il crollo. 

Giammarinaro ha imbro-
gliato le carte in tavola. e 
i giocatori del Napoli e VI-
niclo, hanno perso il filo del 
gioco. La chiave di volta del
la partita e diventato Fava. 
Spostato improvvisamente sul
la destra, e partendo da lon-
tano, Fava godeva del gran 
vantaggio di non incontrare 
avversari su tutta la fascia 
laterale. A contrastarlo a-
vrebbe dovuto essere niente. 
meno che Albano, sorpreso 
sempre sullo scatto dal piu 
esperto avversario, fisicamen-
te soverchiato. 

E cosl Fava al 17'. dopo 
una lunga discesa effettuava 

LA CLASSIFICA 

BOLOGNA 
REGGIANA 
NAPOLI 
AVELLINO 
GENOA * 

2 1 0 
0 4 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 2 

* Un punto In meno per pena-
lizzazlone. 

Da ricuperare Bologna-Napoli 
(domenica 30). 

il relativo cross: Carmlgnani 
aveva un atlmo di esitazione, 
e Roccotelll gli bruciava il 
tempo giungendo di testa su 
quel pallone un atimo prima 
del pugno proteso del por
tiere azzurro in uscita. 

A questo punto Orlandinl 
non correva neppure piii, Ma
scheroni continuava a non 
toccare palla (e Viniclo lo 
sostltuiva con Fotia, al 21', 
mentre Giammarinaro era co-
stretto a sostituire con Ca
poccia l'infortunato Fracca
panl) e se non ci fosse sta
to Juliano a governare la bar-
ca, con l'aiuto di Vavassori 
e di Albano, 11 Napoli sarebbe 
naufragato di fronte al gio
co piii ordinato, meglio con-
gegnato, ed ormai anche piii 
spavaldo dell'Avellino, che e 
squadra ricca di risorse in 
tutti 1 reparti con un Calosi 
eccellente con 11 Zucchini for
te sia nel contrasto che nella 
impostazione, con due ali ve-
loci e scaltre, con Roccotelll 
che e un giocatore davvero 
interessante. 

E tuttavia non e bastato 
l'apporto di Juliano, per sal-
vare almeno la faccia: al 27' 
il solito, solitario Fava ha im-
beccato Bongiornl che ha fat
to proseguire la palla verso 
Turchetto. II centroavanti 
sembrava averla persa nel 
contrasto con Vavassori, ma 
cocciutamente l'ha riconqui-
stata ed ha bruciato Carml
gnani. E per il Napoli e sta
ta la mortificazione. 

Michele Muro 

Amichevole stasera a Spalato 

Una Lazio-baby 
contro I'Hajduk 

Oltre aj tre azzurri Chinaglia, Wilson e Re Cec
coni, mancheranno anche Facco, Manservisi, Mo
riggi e Chimenti - Gli Jugoslav! con 5 nazionali 

Dal nostro inviato 
SPALATO. 26 

La Lazio affronta giovedl 
a Spalato. in notturna (ore 19 
locali. 20 italiane), I'Hajduk. in 
un incontro amichevole. resti-
tuendo cosi la visita agli Jugo
slav! che nello scorso giugno 
furono di scena all'Olimpico 
(battuti per 2-1, con due reti 
di Chinaglia), nella partita di 
commiato dei biancazzurri dai 
propri tifosi. dopo l'esaltante 
campionato che li portd alle so-
glie dello scudetto. 

Non c'e dubbio che l'interes-
se per questa partita sia al-
quanto scemato, considerato 
che mancheranno Chinaglia, 
Wilson e Re Cecconi, chiamati 
in nazionale da Valcareggi. in 
occasione dell'incontro amiche
vole che ntalia giochera saba
to prossimo, a San Siro, contro 
la Svezia. Ciononostante a Spa
lato I'altesa per questo confron-
to e vivissima, vuoi perch6 si 
traltera di una rivincita, vuoi 
perche la Lazio e reduce dalle 
grosse prestazioni contro il 
Sion in Coppa UEFA e contro 
il Novsra in Coppa Italia. Qui 
il calcio italiano e seguito con 
attenzione e i giornali riporta-
no ampiamente gli avvemmenti 
delle nostre massime competi-
zioni. 

Ma oltre che ai tre « azzurri >, 
Maestrelli dovra fare a meno 
anche di Moriggi, Chimenti e 
La Brocca. II secondo portiere 
ha la mentato una contrattura 
muscolare, mentre l'attaccan-
te, e il difensore, a causa dei 
loro impegni per il servizio mi-
litare. non potranno essere 
a disposizione dell'allenatore. 
Quindi, quella che in un primo 
tempo sembrava essere per il 
bravo Pulici una semplice gita 
turistica (Maestrelli era inten-
zicnato a far giocare a Moriggi 
tutto I'incontro, dando un pd 
di respiro al titolare) diverra 
per lui un nuovo serio impe-
gno E' owio che mancheran
no anche Facco, che sta ripren-
dcndosi dall'infortunio alia ca-
viglia, Manservisi, anch'egli in 
via di ripresa e Polentes che 
sta rieducando l'arto 

Sara, quindi, una Lazio c ba
by >. quella che affrontera 
I'Hajduk, forte di ben cinque 
nazionali (Holcer, Oblak, Jev 
kovic Neskovic e Bulian), ma 
la partita dara comunque mo-
do a Maestrelli di saggiare le 
condizioni dei van Insclvini, 
Borgo, e Mazzola che non si 
sono mai cimentati sulla distan-
za dei 90*. Inutile star qui a 
sottolineare il clima che regna 
attualmente nel clan biancaz-
zurro. La riconferma in «az
zurro i di Chinaglia. Wilson e 
Re Cecconi ha galvanizzato tut
to rambiente, gia in fermento 
dopo le brillanti vicende in Cop
pa UEFA e in Coppa Italia, do
ve la Lazio, smentendo i prono-
stici della vigilia, si e qualifi-
cata a suon di.. gol. Ecco, quin

di. che al di la del risultato 
dell'incontro con gli jugoslavi, 
conteranno di piu le risultan-
ze che scaturiranno dalle pro
ve dei rincalzi: Inselvini e 
Borgo dovranno dimostrare il 
loro valore, mentre Mazzola 
giochera con un puntigUo tutto 
particolare, onde testimoniare 
a Maestrelli che la sua ricon
ferma non e stato uno sbaglio 
e che lui pud essere ancora una 
pedina valida per la Lazio. 
Petrelli che dopo il « derby* 
con la Roma in Coppa Italia, 
si e visto rinnovare il contralto 
e dare fiducia da parte dell'al
lenatore, giochera neU'inedito 
ruolo di stopper ma siamo si-
curi che Pedro se la cavera in 
maniera egregia. Eppoi si ve-
dra nuovamente D'Amico gio-
strare per tutti i 90' e vedrete 
che il cragazzino>. uscito al-
quanto rabhuiato dall'incontro 
col Novara, per il fatto di non 
aver potuto segnare, ce la met-
tera tutta e chissa che la sod-
disfazione del gol, negatagli dal 
portiere novarese Pinotti, non 
arrivi proprio in terra jugosla-
va*. 

La formazione cbe Maestrelli 
opporra all'Hajduk sara la se
guente: Pulici; Inselvini, Mar
tini; Oddi. Petrelli. Nanni; 
GarlaschelU. Borgo. Mazzola. 
Frustalupi, D'Amico, salvo qual
che cambiamento di ruolo. A 
disposizione saranno anche 
Avagliano. Tinaburri e Tri-
podi. 

Giuliano Antognoli 

Hanno segnato quattro reti Anostasi, 
tre Riva, due Chinaglia, una ciascuno 
Mazzola, Benetti e Rivera - Burgnich 

ha giocato: collaudo O.K. 

AZZURRI: ZofT (Alberlosl); 
Spinosl, Faccheltl (Bellugl); 
Benetti (Re Cecconi), Morlnl, 
Burgnich (Wilson); Mazzola 
(Causlo), Capello (Benetti), 
Anastasi (Chinaglia), Rivera, 
Riva (Pulici). 

CORTONA-CAMUCIA: Alber-
tosl (ZofT); Cudlnl (Bennatl), 
Raspatl; Benign), Chtapelll, Ra-
schl; Martini, Lunghinl, Pazza-
glia (Aretlnl), Torres! (Arclo-
nl), Morlconl (Mlgllaccl). 

MARCATORI: nel primo tem
po al 6' Riva, al 14' Anastasi, 
al 17' Anastasi, al 19' Benetti, 
al 21' Mazzola, al 23' Riva, al 
28' Anastasi, al 38' Anastasi, 
al 40' Riva; secondo tempo: al 
V Rivera, al 29' Chinaglia, al 
37' Chinaglia. 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE. 26. 

Nove reti nel primo tempo, 
tre nella ripresa, totale do-
dici goal a zero. Questo il ri. 
sultato finale della partita di 
allenamento sostenuta dagli az
zurri contro il modesto undici 
del Cortona-Camucia. Solo che 
mentre coloro che hanno gio
cato i primi 40 minuti hanno 
lasciato il terreno di giuoco ap-
plauditi. chi ha giocato il se
condo (38') si e dovuto sorbire 
una lunga e sonora bordata di 
fischi. Bisogna chiamare in 
causa la scarsa educazione del 
pubblico. ma non si pu6 igno-
rare la confusione fatta dalla 
squadra nel secondo tempo no-
nostante la volonta profusa dai 
singoli elementi, i quali anzi-
che cercare di dar vita ad un 
gioco omogeneo (come avevano 
fatto i titolari) hanno badato 
piu a mettere in mostra le dot! 
personali. Ma quello che oggi 
interessava era di vedere co
me si sarebbero comportati i 
prescelti per la partita di sa
bato contro la Svezia. II giu-
dizio — tenendo presonte l'av-
versario — e positivo: i goal 
sono fioccati con scadcnze pre
cise quando, come ibbiamo det-
to, tutti hanno badato a cerca
re la coesione e non l'inizia-
tiva personale. Tanto per fare 
un esempio si puo d're che lo 
stesso Rivera (apparso in for
ma smagliante) nella ripresa, 
per I'anarchia che si manife-
stava in campo. non e piii stato 
in grado di mettersi in luce; 
e quando si e trovato nella con-
dizione di farlo sono arrivati 
anche i goal di Chinaglia (due) 
e i: suo personate realizzato di 
testa su un cross dalla destra. 

L'unico dubbio (se cosl ' lo 
possiamo definire) riguarda Spi-
nosi, il sostituto di Sabadini 
che. come e r.oto. non possiede 
le stesse caratteristiche del di
fensore milanista. Spinosi in-
fatti e portato al marcamento 
dell'uomo ed e forte in zona 
difensiva. invece quando avan-
za non ha le idee chiare a chi 
passare il pallone. Percid il ter-
zino della Juventus ha badato. 
giustamente, piu a rimanere a 
contatto con il portiere e con 
il libero che ad avanzare; cosl 
perd Facchetti in pratica ha 
fatto l'ala sinistra andando ad 
intasare una zona dove a turno 
si trovavano gia Riva o Ana
stasi. Lacune. come ha detto 
Valcareggi alia fine, che saba
to scompariranno poiche gli 
svedesi non sono il Cortona-
Camucia. Per il reslo tutti han
no giocato su uno standard 
egregio, si sono mossi con sciol
tezza e una volta resisi conto 
della scarsezza deH'awersario 
hanno un po' tirato i remi in 
barca senza perd dimenticarsi 
di affinare il gioco corale. 

Anche Burgnich sul quale al
ia vigilia esistevano dei dubbi 
per 1 ematoma alia gamba de
stra si e mosso con facilita e 
in piu di un'occasione. vista 
la sterilita degli attaccanti are-
tini, si e portato in avanti a 
suggerire azioni per le punte. 
Considerata la sua prova si 
pu6 benissimo affermare che 
sabato il libero dell'Inter pren-
dera parte alia gara con gli 
scandinavi. Per quanto riguar-
da I'esordio di Wilson (anche 
se nel seconda tempo il Ia-
ziale non e mai stato impegna-
to seriamente) esistono le stes
se probability di ieri. e cioe 
non e da escludere che il li
bero della Lazio entri in cam
po nella ripresa. Dubbi. invece, 
esistono sulla coppia Chinaglia-
Pulici al posto di Anastasi-Riva. 
I titolari dei due ruoli oggi 
hanno confermato !a loro for
ma a suon di goal: 4 reti il 
centravanti. 3 goal 1'estrema 
sinistra. Inoltre va aggiunto 
cbe mentre Pulici si e impe-
gnato senza perdere di vista 

il gioco, Chinaglia, pur mar-
cando 2 reti, ha voluto strafare 
e cosl ne e uscita fuori una 
prestazione molto discutibile. 
E' chiaro che i due avrebbero 
reso molto di piu se fossero 
stati inscriti nella squadra del 
primo tempo, perd nonostante 
cid sia Pulici che Chinaglia si 
sono fatti prendere dalla bra-
mosia di strafare e ne sono 
usciti danneggiati e fischiati. 
Chi invece ha fornito una pro
va maiuscola sotto ogni aspetto 
e stato Re Cecconi che ha tro
vato subito la collaborazione 
con Benetti (uno dei migliori 
in campo) 

La prova poco soddisfacente 
del secondo tempo 6 stato al 
centro delle domande rivolte a 
Valcareggi il quale ha cercato 
di spiegarne le ragionl conclu-
dendo che forse si e dovuta a 
qualche eccesso di personalismo. 
Per quanto riguarda la prova 
offerta dai titolari il CT si 6 
limitato a dire che c e stato un 
normale allenamento. Eravamo 
not a dovercl Impegnare e non 
II Cortona Camucla. E cosl le 
reti sono arrlvate con una cerfa 
facilita ma tutte sono scaturtte 
da un gioco collettivo che poi 
e quello che lo volevo >. 

A chi gli chiedeva notizie su 
Burgnich Valcareggi ha rispo-
sto: c Sta bene, lo avete visto. 
leri ha accusato una contuslone 
al glnocchlo destro ma dopo al-
cuni Impacchi la gamba e tor-
nata normale ». Quindi sara lui 
il libero a - San Siro? « Certa-
mente. Si e un po' rammaricato 
perche quando st arriva alia sua 
eta e loglco lamentarsl. Co
munque scherzl a parte II gio
catore sta benissimo ». 

E" sempre dell'avviso di sosti-
tuirlo con Wilson? 

c E' presto. Lasclatemt pensa-
re, lasclateml parlare con II CT 
della Svezia. Certo che Wilson 
e gia maturo per giocare. Ve-
dremo >. 

Oltre a Wilson chi giochera 
nel secondo tempo? 

« Intanto non ho detto che II 
libero della Lazio giochera. Ho 
detto vedremo. Riva, ad esem
pio, che nella settimana scorsa 
non stava bene, oggi ha dimo-
strato di essere In plena forma 
e voglioso di giocare». 

Valcareggi ha concluso ricor-
dando che domani mattina i gio
catori riposeranno e che la co-
mitiva azznrra lascera il Centro 
Tecnico di Coverciano alle 15 
per trasferirsi ad Apnianp Gen-. 
tile. ' ' • 

leri sera a Lucerna 

La Svizzera di misura 
sulLusseisiburgo:1-0 
URSS e Cile 0-0 - Clamoroso successo dell'ln-
ghilterra nell'amichevole con I'Austria (7-0) 

II Milan battuto a Francoforte (5-2) 

Loris Ciullini 

Si sono disputate ieri sera 
sei partite valevoli per i gironi 
eliminatori della Coppa del mon-
do. L'incontro che interessava 
da vicino gli azzurri era quello 
disputato a Lucerna fra Sviz
zera e Lussemburgo. Hanno vin-
to gli elvetici per 1-0. Ma se 
il risultato appariva scontato in 
partenza pochi pensavano che 
la Svizzera ottenesse un risul
tato cosl striminzito. 

Gli elvetici hanno segnato ap 
pena dopo 3' dall'inizio con 
Blaettler e forse questo imme-
diato vantaggio ha fatto rite-
nere ai padroni di casa di es
sere in grado di vincere a man 
bassa. Invece non sono riusciti 
piu a segnare. 
• Ora la classifica del secondo 
gruppo vede l'ltalia a quota 8 
con dieci reti segnate e nessuna 
subita seguita dalla Svizzera a 
quota sei con due reti segnate e 
nessuna subita. II 20 ottobre si 
giochera Italia-Svizzera e 1'8 no-
vembre Turchia-Svizzera. A me
no di una travolgente vittoria 
degli svizzeri in Turchia tale 
da far diventare vantaggiosa la 
differenza reti per la Svizzera 
6 evidente che all'Italia bastera 
un pareggio per qualificarsi per 
Monaco. Ma con la Svizzera 
vista ieri non dovrebbe essere 
difficile agli azzurri la conqui-
sta dei due punti nel match con 
gli elvetici. 

Nello spareggio fra URSS e 
Cile la partita di andata (gio-
cata a Mosca) si e chiusa sul
lo 0-0. La partita di ritorno 
dovrebbe essere disputata in 
Cile a Santiago nel mese di 
novcmbre ma sino a questo mo
menta non si sa se l'incontro 
potra aver luogo regolarmente. 
Le altre partite hanno visto la 
vittoria della Polonia sul Galles 
per 3-0. il successo della RDT 
sulla Romania per 2-0. mentre 
Irlanda del nord e Bulgaria han
no pareggiato (0-0). Inline la 
Cecoslovacchia e uscita sconfit-
,ta dal. confronto-che l'opponeva 
a Glasgow alia Scozia per 2-1. 

Nel quadro degli incontri ami-
chevoli clamoroso successo a 

Londra dell'Inghilterra sull'Au-
stria, che e stata battuta per 
7-0. Gli inglesi hanno segnato 
con Channon (2), Clarke (2), 
Chivers, Currie e Bell. A Bel-
grado. invece, Jugoslavia e Un-
gheria hanno pareggiato (1-1). 

Inflne in un incontro amiche
vole di calcio disputato a Fran
coforte contro una mista com-
posta dai giocatori delle due 
societa della citta. I'Eintrncht 

, Frankfurt e la Kickers OfTen-
bach. il Milan e stato sconfit-
to per 5-2. 

Ed ecco la classifica del se
condo gruppo eliminatorio per 
la Coppa del Mondo. 
Italia . 
Svizzera 
Turchia 
Lussemb. 

5 
4 
5 

• 6 

3 
2 
1 
1 

2 
2 
2 
0 

0 10 0 
0 2 0 
2 3 3 
5 2 14 

8 
G 
4 
2 

Partite da disputare: 20 otto
bre: Italia-Svizzera; 8 novcm
bre: Turchia-Svizzera. 

Zanini sfidante 

del massimo 

Baruzzi 
Armando Zanini 6 stato de

signate sfidante ufficiaie del 
carnplone d'ltalia dei pes; 
massimi Pier Mario Baruzzi; 
Dante Cane e stato designato 
supplente. L'incontro Baruzzi-
Zaninl dovra svolgersi entro 11 
24 dlcembre. 

L'organlzzatore Rodolfo Sab-
batini, aggiudicatario dell'asta 
a suo tempo Indetta, ha reso 
noto che fara svolgere l'in
contro tra Marco Scano. de-
tentore. e Domenico di Iorio. 
•sfidante ••ufficiaie, valevole 
per il campionato d'ltalia pe-
si welters. 11 17 ottobre pros
simo ad Albenga (Imperia). 

Precedendo di 15" Verbeeck 

Merckx vince 
a Bruxelles 

Manifestazioni sportive 
alle Feste dell'Unita 

Nel quadro delle Feste dell'Unita in corso di svolgimento 
a Roma segnaliamo alcune interessanti manifestazioni sporti
ve. che si svolgeranno da oggi a domenica. 
AL PORTUENSE, organizzate dallUisp. si svolgeranno le se-
guenti gare: (ore 18,30) gara di salto in alto; domani (ore 17) 
corsa campestre «Marcialonga >; sabato (ore 15) gara di tiro 
al piattello; (ore 16) partita di calcio fra scapoli e ammogliati; 
ore 20 gara di judd e lotta greco-romana. 

ALLA GARBATELLA si inizia oggi un torneo di calcio, che si 
concludera domenica e al quale partecipano Omi, Bar Mimmo, 
Sez. P.CJ., Borromini. Domani a via Cosentino e a via Pullino 
ci saranno le eliminatorie di corsa campestre la cui finale avra 
luogo domenica a Piazza Damiano Sauli. Oggi si iniziano i 
tornei di bocce e di tiro a piattello. Inline domenica avra luogo 
la corsa pndistica per il quartiere libera a tutti dai 15 anni 
in poi. 

AL COLLE OPPIO, sempre nel quadro della Festa dell'Unita. 
si svolgera il seguente programma: domani dalle 16,30 elimi
natorie del torneo di ping-pong; sabato eliminatorie del torneo 
di calcio; sempre sabato nel pomeriggio corsa campestre e 
corsa con i sacchi. Domenica si concludera il torneo di calcio 
(giovani e giovanissimi). Maggiori informazioni possono essere 
richieste alle Sezioni del P .O. interessate. 

Agli europei di basket a Barcellona contro la Grecia 

Debutto facile per gli italiani 
BARCELLONA. 26. 

Con Italia-Grecia inizia domani 
sera sul parquet del Palazzo 
dello Sport di Barcellona l'av-
ventura europea per la nazio
nale azzurra di basket, quella 
stessa, grosso modo, cbe am-
mirammo conquistare il quarto 
posto alle Olimpiadi di Monaco 
alle spalle dei colossi sovietici, 
americani e cubani. 

Come e noto l'ltalia e stata 
inclusa nel girone che si svol-
ge proprio nella sede ufficiaie 
delle finali. assieme alia Jugo
slavia e alia Spagna, padrona 
di casa. Con loro sono del
ta partita Bulgaria, Grecia e 
Francia. 

Nell'altro girone. sistemato a 
Badalona, patria della Juven-
tud, saranno invece in campo 
i sovietici giunti in Spagna per 
difcndere un titolo che non 

sfugge loro in pratica dal '47 
(le due sole eccezioni riguar-
dano la vittoria egiziana al Cai
ro nel '49 e quella ungberese 
nel '55 a Budapest). 

Anche ad una analisi som-
maria appare chiaro come il 
girone della squadra italiana 
sia il piu difficile e combattuto, 
fin d'ora e sulla carta. S non 
solo per la presenza della Ju
goslavia campione del mondo, 
ma anche per quella indubbia-
mente «scomoda» della Spa
gna. Non a caso qui a Barcel
lona, da parte di italiani e ju
goslavi. si sprecano a questo 
proposito le polemiche: si dice, 
a titolo di esempio, che fl ca-
lendario sia stato c addomesti-
cato> dai compilatori spagnoli 
ad uso e consumo casalingo. 
La piccola «contestazione > si 
basa su alcune consideration^ 

quail I'esordio immediato, sen
za possfbilita di adaUamento, 
della Jugoslavia proprio contro 
la Spagna. domani sera dopo 
una certa campagna della 
cPrensa deportiva» atta a ca-
ricare i tifosi; la sistemazione 
delle due partite-clou della na
zionale italiana (contro Spagna 
e Jugoslavia) una dopo 1 altra; 
1' ultima giornata molto me
diocre > -» — • -

L'interesse di domani aera e 
dunque immediatamente eleva-
to. avendo il turno in program
ma uno degli incontri che van-
no considerati un po' come la 
chiave del girone dal quale, co
me e noto, saranno promosse 
alia semifinale solo due squadre. 

Per quanto concerne gli ita
liani c'e da dire che le preoc-
cupazioni riguardanti il pivot 
Mencghini. uno dei prolagoni-

sti indiscussi, assieme a Mar-
zorati del torneo olimpico alia 
cSporthalle>, appaiooo quasi 
del tutto rientrate. II polpsccio 
non doole piu ed fl setto na-
sale, divenuto famoso un po' 
come, per restare tra gli atteti 
italiani, il sopracciglio di Ar-
cari, non serabra dover impeo-
sierire piu del lecito. -
-Dopo resortSo di domani se

ra, oopodomani e in program
ma per l'ltalia un altro dei 
match definiti cfacili>, quello 
con la Franda. Sabato, come 
detto. l'incontro con la Spagna 
ed inline lunedl quello con la 
Jugoslavia che. a secondo dei 
risultati ottenuti dalle due for-
mazioni con gli iberici. potreb-
be essere decisivo. L' ultima 
giornata riserva agli azzurri la 
Bulgaria, ma allora potrebbero 
non esserci piu cose da dire. 

BRUXELLES. 26 
Eddy Merckx si e aggiudica-

to con 15" di vantaggio su 
Verbeeck la classicissima bel-
ga Parigi-Bruxelles (286 km.). 
che per l'occasione tornava a 
polarizzare l'interesse degli 
sportivi dopo setle anni di in-
terruzione. II motivo dominan-
te della corapetizione doveva 
essere il duello fra il campio-
nissimo belga e 1'italiano Feli
ce Gimondi fresco reduce dal
la vittoria iridata di Badccllo-
na. Infatti la lotta e stata vio-
lentissima ed emozionante tan-
to e vero che solo a due chi-
lometri dal traguardo Merckx 
ha trovato la forza, con un 
ultimo scatto, di lasciare in-
dietro il pericoloso rivale che, 
peraltro, era stato prontissimo 
per tutta la corsa a para re 
i tentativi di c affondo > di Ed
dy. L'ordine d'arrivo, in ve-
rita. non rende appieno giu-
stizia al corridore italiano (evi-
denteinente deluso per essersi 
lasciato sfuggire il rivale ad 
un tiro di schioppo dal tra
guardo) che non ha nemmeno 
tentato la volata del gruppet-
to degli immediati inseguitori. 

La piazza d'onore k stata, co
me detto, appannaggio di Ver
beeck che ha regolato nell'or-
dine Van Linden e Planckaert. 
L'episodk) decisivo della cor
sa. dunque, e stato lo scatto 
irresistibile di Merckx ad un 
paio di chilometri daH'arrivo; 
fino a quel momento i vari 
De Vlaeminck, Van Spinghel 
e Gimondi erano riusciti effi-
cacemente a mettere il bava-
glio al belga e tutto lasciava 
presagire una conclusione in 
volata. La classe genuina di 
Eddy, ad ogni modo. ha ono-
rato TaTbo d'oro delta classica 
belga che. dopo sette anni di 
interruzione, colloca fl nome 
di Merckx immediatamente 
dopo a quello di Felice Gi
mondi. vincitore dell'ultima 
edizione. 

Squalificato il campo 
del Siracusa (3 turni) 
II giudice sportivo v della 

Lega calcio semipro ha squa
lificato per tre glomate 11 
campo del Siracusa, per gli In
cident! avvenuti al termine 
dell'incontro Siracusa Crotone 

Lettere 
all9 Unita: 

La scuola, 
terreno di lotta 
per Pegemonia 
Cam Unita, 

sono uno studcnte italiano 
che e vissuto sempre all'este-
ro, in Belgio. In qucsli ultimi 
anni sono stato spesso con o-
perai italiani immigrati: in 
particolare quest'anno ho par-
tecipato ai corsi ed ai dibattl-
ti di una « Universitd opera-
ia» nel quartiere operaio di 
Anderlecht (sobborgo di Bru
xelles). L'esperienza che ho 
avuto — insieme a molti ope-
rai italiani comunisti — mi 
ha dimostrato che la scuola 
(una scuola « altemativa » co
me fenomeno di cultura popo-
lare, di emancipazione culttt-
rale della classe operaia) e 
uno dei punti-chiave per pre-
parare la rivoluzione proleta
rian 

Ora to ho I'impressione che 
in It aha invece i comunisti 
(in quanto organizzazione, cioe 
il PCI; non parlo di indivldui 
isolati) trascurino la scuola 
sotto questo punto di vista. 
Alcuni compagni mi dicono 
che il principio del PCI, in 
sintesi, e questo: «Non e pos-
sibile creare una scuola pro-
letaria all'interno di un siste-
ma economico capitalistico 
che si basa sullo sfruttamento 
del proletariato e sulla sua 
esclusione dal potere e dalla 
cultura. Quindi bisogna prima 
cambiare il sistema, e poi av-
verra la rivoluzione della cul
tura e della scuola». E' esat-
to questo? A me sembra una 
posizionc poco approfondita, 
che non tlene conto che la ri
voluzione non si prepara solo 
in fabbrica (col lavoro sinda-
cole) e in Portamento (col-
I'attivita del partito), ma che 
bisogna saper portare la lot
ta contemporaneamente su va
ri fronti. 

Vorrei avere da vol una rl-
sposta piii precisa di quella 
che mi hanno dato gli ope-
rai immigrati comunisti, che 
a me e sembrata insufficiente. 

Vi ringrazio in anticipo. 
FEDERICO RAMPINI 

(Bruxelles) 

II «principio del PCI» fe 
diverso da com'e stato espo-
sto al nostro lettore. 

La lotta per trasformare la 
scuola si combatte, senza at-
tendere d'aver cambiato il si
stema sociale, giorno per gior-
no, e devono parteciparvi, per
che- abbia successo, le orga-
nizzazioni di classe, il movi-
mento operaio, le popolnzioni 
dei quartieri, gli enti locali, 
le organizzazioni democrati-
che, gli studenti, gl'insegnanti 
che hanno maturato la consa-
pevolezza - che il loro ruolo 
e di lavoratori e non di a-
genti della selezione. La lot
ta sul terreno scolastico, per 
nuovi contenuti, nuovi meto-
di, un nuovo rapporto tra cul
tura e professione, e una gran-
de lotta sociale e ancfte dal
la sua ampiezza e dal suo esi-
to dipende lo sviluppo com-
plessivo della democrazia e 
del movimento verso il social!-
smo. 

C16 non significa che il mo
vimento operaio e democra
t i c non debba ampliare la 
azione attraverso le sue orga
nizzazioni e nelle sedi piii va-
rie, quindi anche fuori della 
scuola, per dare alia rifles-
sione sull'esperienza sociale il 
significato di produzione di 
cultura. Si tratta di imposses-
sarsi del patrimonio culturale 
elaborato daH'umanita nel cor
so della storia, come dice Le
nin, di dare un contributo dl 
massa alio sviluppo della con-
cezione rnarxista del mondo, 
di arricchire la cultura popo-
lare di sempre piii validi con-
tributi. Non c'e contraddizio-
ne e non pub esservi separa-
zione netta fra questi momen-
ti dell'azione politica e cul
turale. 

Cib che il PCI respinge fe la 
concezione d'una scuola vi
sta esclusivamente come stru-
mento dell'ideologia borghese 
e non anche, in una societa 
dov'e vivace la lotta di clas
se, come terreno di lotta per 
l'egemonia. (g. bi.) 

Se hanno figli 
non devono 
andare a soldato 
Cara Unita, 

legends la leltera del si-
gnor Giuseppe Culasso di 
Cuneo ho trovato qualcosa 
che ml risuona mule, anche se 
sono d'accordo con lui nel 
defhiire beato quel Tjorno in 
cui non dovranno piu esser
ci esercili in tutto il mondo. 
Jo ho settanfanni ma ho sem
pre pensato che dal servizio 
militare un gircane non »*r»-
para nulla di buono, impara 
solo a dire sempre * signorsl». 

Non sono d'accordo col si-
gnor Culasso quanao dice che 
non si devono dispensare dal 
militare coloro che hanno gia 
una famiglia per proprio con
to. Ma lo sa che cosa signi
fica per un giovane trovarst 
distante da casa, sapendo che 
moglie e figlio sono soli, op-
pure a carico dei genitori o 
dei suoceri? Dice che altri-
menti tutti I giorani mette-
rebbero su famiglia e fareb-
bero figli per essere dispen-
satl. Io non ci credo, io pen-
so che a volte queste diffi-
cili situazioni si creano per 
uno v sbaglio» dei giovani. 
Ma perche vogliamo dargli 
addosso? Pud darsi che il si-
gnor Culasso sia di quelle 
persone perfette, che pensa-
no di non sbagliare mai, che 
un errore non lo cancellano 
maL E no, caro signore, nel
la vita si possono commetterc 
errori, specialmente se si e 
giovani: ma non per questo si 
deve sempre cpunirea; biso
gna capire, e nel caso concrc-
to, dare una mano a quei 
giovani che — proprio percht 
hanno gia una famiglia sulle 
spalle — piii degli altri han
no bisogno del sostegno degli 
uominl e della societa. 

LEDA BATISTINI 
(Grosseto) 

Dicono che manca-
no i soldi per 
1'acqua in Puglia 
Cara Unita, 

il Giorno dell'll settembre 
denunciava una parte dei ma-
li del Sud, ma concludeva di-
cendo che non vl erano soldi 
per porvi rimedio. In compen-
so pare che vi stano 150* ml-
liardi da spendere per un'au-
tostrada Mestre-Vicenza, vo-
luta dagli onn. Piccoli, Bisa-
glia e Rumor ma alia quale 
e contraria la popolazione. Ma 
allora i soldi ci sono solo per 
fare cose inutili? 

Ci viene in mente che mol
to prima della seconda guer-
ra mondiale, Mussolini, par-
lando a Bari, promise la co-
struzione di un nuovo acque-
dotto. E grande fu la nostra 
sorpresa quando, nell'agosto 
1939, vedemmo a Terlizzi cen-
tinaia e centinaia di cittadini 
che facevano la coda davanti 
alle quattro fontanelle, sotto 
le quali si poteva leggere la 
scritta: « Acquedotto pugliese 
1912». L'anno scorso, in ago-
sto, la Gazzetta del Mezzogior-
no, diceva che una commis-
sione era alio studio per il 
problema dell'acqua in Puglia. 
Sara la commissione di Mus
solini che sta ancora studian-
do? 

DOMENICO LAGANA' e 
STELLINO COMPAGNONI 

(Milano) 

Gli vogliono 
togliere quel 
modesto assegno 
Signor direttore, 

ho letto alcuni glornl fa sul-
TOnita la notizia che il mini-
stro dell'Interno ha inviato 
agli ECA (enti comunali di as-
sistenza) una circolare riguar-
dante I'assegno di accompa-
gnamento per i minori inva-
lidi che hanno meno di 18 an
ni. In essa si dice che se i 
genitori del ragazzo invalido 
ricevono una paga che com-
porta I'imposta di ricchezza 
mobile (cioe, in pratica, se 
guadagnano 18 mila lire al 
mese!), il giovane invalido non 
avrebbe piii diritto all'asse-
gno. E' una cosa vergognosa. 

I rappresentanti della DC 
(dall'on. Pecciii all'ex Presi-
dente del Consiglio Andreotti, 
dall'on. Piccoli all'attuale pre-
sidente Rumor) hanno sem
pre fatto promesse per i mi
nori invalidi. Nel frattempo si 
sono spesi mitiardi per gli 
armamenti. si sono liquidate 
pensiom d'oro ai superbuw-
crati, ma per gli invalidi si e 
provveduto soltanto ad ema-
nare quell'odiosa circolare di 
cui parlavo. Ecco che cosa sa 
fare la DC per le categorie 
piii disagiate. 

VIRGILIO INNOCENTI 
del Comitato genitori 

dell'AIAS (Firenze) 

Ringraziamo 
questi lettori 

Ci e impossibile ospitare tut
te le lettere che ci pervengo-
no. Vogliamo tuttavia assicu-
rare i lettori che ci scrivono, 
e i cui scritti non vengono 
pubblicati per ragioni di spa
zio, che la loro collaborazio
ne e di grande utilita per il 
nostro giomale, il quale ter
ra conto sia dei loro suggeri-
menti sia delle osservazioni 
critiche. Oggi ringraziamo: 

Giovanni ROMANO, Genova 
(all telegiornale continua ad 
essere solo al servizio della 
DC e non dei cittadini e degli 
utentiv); Giovanni BONCIO-
LI, Roma (« Sono un ex capo-
ral maggiore di artiglieria del
la classe 1915. Ho notalo che 
quando si parla della batta-
glia contro i tedeschi a Porta 
San Paolo in Roma, si cita 
sempre e soltanto la Divisio-
ne granatieri di Sardegna. Non 
si dovrebbe dimenticare che 
a quei combattimenli contro 
I'invasore straniero partecipb 
anche con efficacia il 13' Reg-
gimento d'artiglieria da cam
pagna*); Giovanni CONCET-
TONI, Falerone; Ezio LOPEZ, 
Ercolano (« Nella riecocazione 
in TV della famosa fuga dei 
Savoia e accoliti, si e parlalo 
solo della corvetta "Baionet-
ta". In realta le unita manna-
re erano tre, perche oltre al
ia citata corcetta, al seguito 
dei reali che stavano fuggen-
do, e'erano anche la corvetta 
"Chimera" — sulla quale io 
ero imbarcato — e I'incrocia-
tore leggero "Scipione"»); G. 
Luigi PINTOSSI, Gardone V. 
T. (€ L'articolo 13 della Costi-
tuzione dice che "la liberta 
personate e inviolabile". In 
realta viene gia applicato il 
fermo di polizia, che e pro
prio in contrasto con il del-
tato costituzionale »), 

Alfeo PARODI, Savona; Ri-
naldo DALL'ACQUA, Genova; 
Francesco BENEDETTI, Ve-
nezia (*Mi sembra giuslo e 
da sostenere con tigore il 
progetto elaborato dalle tre 
organizzazioni sindacali sui 
trattamenti pensionistici INPS, 
che prevede in particolare un 
congpio aumento delle pen-
sioni minimen); P. V., Lecce 
(• L'ENEL fa un concorso per 
oltanta operai. Pur essendo 
cosciente delle mie capacita 
professionali, come faccio ad 
essere sicuro che verranno as-
sunll soltanto i piii mcrite-
voli? E allora dovrb ricorrcre 
anch'io alia "raccomandazio-
ne", che pure urta la mia co-
sciema di mililante comuni-
sta. Ma mi sapete dire vol 
se ho un'altra scelta? »); Unio-
ne commercianti e rappresen-. 
tanti di Ariano Irpino (wCon 
Ventrata in vigorc dell'IVA, la 
categoria dei piccoli commer
cianti viene a trovarsi in una 
situazionc quanto mai diffici
le, che andra sempre piii ag-
gravandosi se non si include 
nelle modifiche, che il gover-
no nel mese di ottobre dl 
quest'anno deve apporlare per 
la categoria alimentari di gran
de consumo. anche la iegge 
che aumenti il Umltc della 
quota di csoneros): Arturo 
MASTROPASQUA, Milano. 
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Continuano la violenza e la repressione f asciste 

Tutti i sindaci e gli assessori 
destituiti in Cile dai golpisti 

Gli eletti dal popolo sono stati rimpiazzati da ufficiali -Oltre ottomila i detenuti nello stadio-lager di Santiag 
Tre studenti ecuadoriani assassinati -1 monopoli del rame sperano di rimettere le mani sulle ricchezze del Paes 

La RDV, il 6RP 
e rUngheria 

rompono col Cile 
HANOI. 26 

La Repubblica Democratica 
del Vietnam ha sospeso i rap
porti diplomatici e consolari con 
il Cile ed ha richiamato in pa-
tria tutto il personale. Lo ha 
annunciato radio Hanoi, preci-
sando che questa decisione e 
stata presa «per testimoniare 
la simpatia e l'appoggio del 
Vietnam del Nord al popolo ci-
leno e per protestare contro il 
colpo di Stato fascista che ha 
rovesciato il presidente Al-
lende ». 

Anche il Governo rivoluziona-
rio provvisorio della repubblica 
del Sud Vietnam ha deciso di 
rompere le relazioni col Cile: 
« Di fronte alia grave situazio-
ne provocata dal colpo di stato 
militare che ha portato al rove-
sciamento del governo legittimo 
del presidente Salvador AHende, 
il GRP — si legge in un comu-
nicato — ha deciso di porre ter-
mine alia attivita della sua am-
basciata in Cile e di richiamare 
tutto il personale diplomatico da 
questo Paese ». 

• • • 
BUDAPEST. 26 

L'Ungheria ha annunciato 
oggi di aver rotto le rela
zioni diplomatiche con il Cile. 

Ignobili 
dichiarazioni 

del presidente 
della DC cilena 
In un'intervista al corri-

spondente dell'ANSA da San
tiago, il presidente della DC 
cilena Aylwin ha ripetuto le 
sue infami e vergognose pa
role d'adesione al golpe fa
scista e nello stesso tempo 
ha .chiesto fiducia al partiti 
dc degli altrl Paesi. Aylwin 
ha avuto la spudoratezza dl 
attribuire al suo partito «una 
invariabile dedizione ai prin-
cipi deirumanesimo cristiano 
ed alia lotta per la llberta 
e la giustizia» ed ha Invitato 
gli altri partiti dc a non la-
sciarsi «impressionare da in-
formazioni incomplete o par-
ziali». 

E per confermare la crimi
nate cecita politica della DC 
cilena, l'intervistato ha ag-
giunto che sul golpe «abbia-
mo, in coscienza, il convinci-
mento che le forze annate 
non sono entrate in funzione 
per conquistare il potere». 

Ma siccome i general! gol-
piti hanno deciso di restare 
al potere, Aylwin ha detto 
che questo fatto «interpreta 
da un lato le aspirazioni di 
ristabilimento deH'autorita, 
di lavoro. di ordine e di ri-
costruzione economica del po
polo e del Paese, dall'altro 
comporta i difetti proorio del 
regimi di fatto i quali incor-
rono in eccessi di forza, con-
trari ai princlpi democraticin. 

Dopo questo mascalzonesco 
giudizio, che liquida con po-
che parole — pronunciate 
sembra con soddisfazione — 
il bagno di sangue in cui i 
golpisti hanno gettato il Cile, 
il presidente di questo parti
to. che si definisce udemo-
cratico e cristiano », ha affer-
mato che per esprimere un 
giudizio definitivo sulla giun-
ta militare «e necessario at-
tendere qualche tempo e che 
passi la situazione di emer-
genza ancora eslstente per la 
resistenza di alcuni gruppi o 
individui». 

Per questo individuo dun-
que «la situazione di emer-
genza» e colpa della resisten
za popolare ai boja di San
tiago; dunque, nella sua in-
fame visione. una volta ces-
sata la resistenza, gli arresti 
e le esecuzioni sommarie del 
democratic! saranno norma-
llta e la DC cilena potra 
c pronunciarsi »• 

La profesta 
dell'assemblea 

siciliana 
PALERMO. 26 

Con un significativo odg vo-
tato dal nostro partito e da 
tutti i gruppi parlamentari 
fatta esclusione per la pattu-
glia del missini. rassemblea 
regionale siciliana ha stigma-
tizzato len. alia riapertura 
dei lavori dopo la pausa esti
va, il colpo di stato della 
giunta militare In Cile, 

L'odg. presentato dal grup-
po dc nel corso del dlbattito 
sugli awenimenti cileni, rl-
chiesto c ottenuto dal nostro 
gmppo parlamentare all'Ars, 
dopo aver condannato nl'at-
tacco sanguinoso alle llberta 
costituzlonali della repubblica 
cilena» e rivolto «un com-
mosso omaggio alia memoria 
dl Salvador AHende*. Invlta 
«ll governo Italiano a favori-
re in tutti I modi II recupero 
In Cile delle llberta soppres-
se e ad opcrare perchs sla 
posto fine al massacro del clt-
tadini cileni e latino amerlca-
ni cadutl nelle manl dei mi
ll tar i ». 

BUENOS AIRES, 26 
Dopo la messa al bando dei 

partiti dl Unita Popolare e la 
sospensione di tutti i partiti 
politici, la giunta militare dl 
Santiago ha messo fuorl leg
ge anche la piu grande cen-
trale sindacale cilena, la CUT, 
che organtzza circa un millo-
ne e mezzo di lavoratorl. II 
decreto reso pubbllco ierl se
ra dai general! non fa che 
sanclre formalmente uno sta
to di fatto. Esso priva di 
ognl garanzia 1 lavoratorl e 
preannuncia gravl sanzionl 
per « chiunque vloll le mlsu-
re restrittive ». 

Continuano intanto gli ar
resti dl cittadlnl e dl lavora
torl. Reparti dl militarl sono 
continuamente impegnatl nel
le azionl di rastrellamsnto e 
dl perquisizione e il numero 
del detenuti aumenta ognl 
glorno. Aumenta anche 11 tra-
gico bilancio delle vlttime. I 
militarl continuano a fornlre 
cifre irrlsorie (ieri hanno an
nunciato che i mortl sono 
284) mentre da ognl parte si 
afferma che 1 mortl si con-
tano a migliala. Miwliaia dl 
persone lnoltre sono ancora 
latitanti, altre ancora di
sperse. 

Ufficiosamente si parla di 
ottomila detenuti. La giunta 
ha fatto stampare e distribuire 
migliaia dl «avvlsl dl ricercaw 
con le fotografie di 13 diri-
gentl del governo AHende. Tra 
essl vi sono il segretario del 
Partito sociallsta Carlos Alta-
mirano, la segretaria privata 
di AHende, Maria Contreras 
Bell, e 11 segretario generale 
del MIR Miguel Enriquez. 

Tre studenti ecuadoriani so
no stati trovati assassinati a 
Conception. La polizia natu-
ralmente attribuisce l'assassi-
nio a una vendetta fra militan-
ti di opposte fazioni, ma chi 
ha letto i bandi contro «gli 
estremisti stranleri» emana-
tl in questi giomi dalla giun
ta, non ha dubbi sulla pater
nity di questo nuovo crimine. 

I parent! sono alia dlspera-
ta ricerca di notizie e la fila 
delle donne e dei bambini at-
torno alio stadio-lager dl 
Santiago si allunga in una 
drammatica catena dl dolore 
di ora in ora. l& giunta 
avrebbe anche rotto le trat-
tative con le rappresentanze 
diplomatiche presso le quail' 
si sono rifugiate rentinaia di 
persone. I militarl pretendo-
no dl esaminare «caso per 
caso», prima dl concedere 1 
salvacondotti alle persone che 
hanno chiesto asilo politico 
e che intendono espatriare. 
I diplomatici avrebbero re-
spinto questa pretesa. che 
viola le convenzioni Interna-
zionali sul diritto d'asilo e 
che costituisce un altro lnfa-
me tentativo dei folpisti di 
mettere le mani sul loro op-
positori. 

Continuano anche 1 fa!6 di 
libri. La campagna e alimen-
tata perslno dai giornali del
la giunta che stamane rlpor-
tano la notizia dell'arresto di 
un libraio Patricio Cobre, uno 
dei proprietari della grande 
libreria di via Catedral a San
tiago, per aver tcnuto nel 
suo negozio a libri dl isplra-
zione marxistan. Patricio Co
bre si trova da ieri rinchiuso 
nello stadio dove da oltre due 
settimane sono detenuti. in 
condizloni inumane, oltre cln-
quemila persone. 

Con un ennesimo bando 
1 generali hanno annunciato 
oggi che tutti i sindaci e gli 
assessori comunali to no sta
ti dimessi e che le loro fun-
zioni verranno assunte da 
a ufficiali in pensione o an
cora in servizio attivo ». Anche 
nelle oltre 200 aziende nazic-
nalizzate dal governo di Uni
ta Popolare, gli amministra-
tori nominati dalle autorita 
costltuzionali, sono stati so-
stituiti da militari. In alcuni 
casi, tuttavia, e in particola-
re nelle aziende che prima 
del governo AHende erano nel
le manl dei grand! monopoli 
statunitensi, 1 militarl hanno 
richiamato in servizio i diri-
gentl delle vecchie societa. La 
cosa e stata imm3d!at.»mente 
rilevata daU'Ambasciata degli 
Stati Uniti a Santiago, la 
quale, secondo l'agenzia AP 
«sta seguendo con la mas-
sima attenzione ;e azionl del 
nuovo regime militare per 
quanto riguarda le 43 socie
ta ereditate dal deposto go
verno costituzionale, che ap-
partenevano a cittadini ame-
ricani*. 

Tra le Imprese in cul 1 
nuovi direttori sono stati 
scelti fra coloro che gla oc-
cupavano alte carlche nelle so
cieta, prima della naz!onaIIz-
zazione, l'AP cita la Cobre 
Cerillos, gia in grande mi-
sura appartenente alia Phelps 
Dodge International e la Con-
cretos Ready Mix, una sussl-
diaria della International Ba
sic Economy Corp. Sempre se
condo l'agenzia amerlcana, 
fontl dell'ambasciata, hanno 
espresso « cauto ottimlsmo» 
circa II future dl queste so
cieta. Incerto e anche 11 de-
stino del rame rtteno mentre 
sempre plu fortl sono le pres-
sloni della Anaconda e della 
Kennecot per rimettere le ma
nl sul glganteschl Interessl 
cupriferi che 11 >iovcmo Al-
lende aveva strappato al mo
nopoli statunitensi per rimet-
terll nelle manl del popolo 
cilena 

• m • 

II vatlcano ha confermato 
Ieri che «alcune persone» si 
sono rifugiate nella Nunzlatu-
ra apostolica di Santiago. In 
Cile. La conferma e staU da
ta Ieri mattlna dal dlrettore 
della sala stampa della Santa 
Sede prof. Federico Alessan-
drliu 

SANTIAGO — Matilde Urrutia, moglie di Pablo Neruda, mentre segue la bara del marito. 
I funerali, cui hanno partecipato migliaia dl persone, si sono trasformati nella prima mani-
festazione pubblica contro il regime del generali golpisti 

Hanno votato contro la giunta Giagu 

DEFERITI Al PROBIVIRI 
9 CONSIGLIERI DC SARDI 
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Morotei e forzanovisti hanno deciso di non partecipare al congresso 
regionale - Urgente una iniziativa di tutte le forze di sinistra e demo-
cratiche per aprire la strada a una soluzione positiva della crisi sarda 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI, 26 

Le ultime vicende sarde 
confermano la gravity della 
crisi in cui si dibatte il par
tito democristlano. La pro-
fonda frattura che divide mo
rotei e forzanovisti dalla co-
sidetta aalleanza d:fensiva» 
dei basisti. dei fanfaniani. dei 
dorotei e d e l l'etero(?eneo 
« gruppone » di Cagllarl facen-
te capo all'ex sonatore Cor-
rias, sembra divenuta insana-
bile. L'assemblea del gruppo 
democristlano al Conslglio re
gionale (con 16 votanti, su 36 
membri) ha deciso la notte 
scorsa, a conclusione di una 
drammatica seduta, di defe-
rire ai probivlri nazionali e 
alia direzione centrale del 
partito i 9 consigllerl regio
nal! morotei e forzanovisti 
che hanno votato contro la 
Giunta Giagu. Tra questi con-
siglieri figurano 4 ex segre-
tarl regionall dc (gli onore-
voll Dettorl, Soddu. Roich e 
Serra), due consiglieri nazio
nali (Dettori e Plorls), non-
che ex assessori cd ex presl-
dentl della reglone. 

La pesante decisione e sta
ta assunta, evidentemente, 
con la copertura di Fanfani, 
presso II quale ieri si erano 
recati dirigentl del gruppo 
consiliare democristlano. I 
tentativi dl mediazione opera-
ti aH'ultlmo momento sono 
saltati e la riunione si e co
st svolta in un clima Incan-
descente. La conseguenza dl 
questo atto e che 1 morotei 
e i forzanovisti — I quali rap-
presentano il 40°/o circa del 
partito In Sardegna, e con
trol Iano una intera provincia, 
quella dl Nuoro — hanno de
ciso di non partecipare al con
gresso regionale convocato 
per la fine cel:a settimana. 
Tutti i morotei e forzanovisU 
si considerano. anzi, «auto-
sospeslB dal partito. ed an-
nunciano una opposizione 
frontale nel confrontl della 

Studente 
giordano 

assassinato 
a Perugia 

PERUGIA. 26. 
Uno studente giordano di 25 

anni, residente a Perugia do
ve frequentava la locale uni-
versita. e stato ucciso questa 
sera a coltellate, da due in
dividui. a pochi passi dalla sua 
abitazione. 

La polizia. pare su indicazio-
ne di un amico della vittima, 
ha tratto in arresto. poche ore 
dopo il delitto. due studenti 
giordani sui quali gravano pe-
santi indizi. 

H delitto e stato consumato 
nella tarda serata in via del 
Fagiano. nei pressi deH'univer-
sita. Lo studente assassinato. 
Giaddu Neancd, che si trovava 
nella sua abitazione, e stato 
invitato a scendere da due per
sone. Costoro. appena il gio-
vanc si c trovato in strada. lo 
hanno assalito a calci e pugni. 

giunta di centro-slnistra, re-
centemente eletta con II voto 
determinante dei liberal!. 

A loro volta, i dirigentl del
le due correnti musse sotto 
accusa dalla «alleanza dlfen-
siva» hanno reso nolo dl es-
sere decisi a deferlre ai pro
bivlri nazionali Ton. Giagu, 
presidente della Giunta, solle-
citando alio stesso tempo una 
inchlesta sullo svolgimento 
delle sette crisi regional], che 
hanno caratterizzato questa 
legislature sarda. 
• Non e forse solo una coin
c ident che la drastica mlsu-
ra contro i 9 consiglieri (so
no 10. ma uno al momento 
del voto alia Giunta era as-
sente dal Consiglio per malat-
tia) sia venuta dopo un'inter
vista rilasclata dall'on. Paolo 
Dettori al giornale della coc-
perativa dei giornalisti sar-
di, all Lunedl della Sarde
gna». nella quale emergeva-
no i teml politici dl fondo 
del contrasto nella DC. 

L'on. Dettori. Infatti, dlf-
ferenziandosi radicalmente 
dalle posizionl »ravl e nega
tive assunte all'inlzio da al
cuni esponentl delle coirentl 
morotea e forzanovista, indl-
cava nella esigenza di una 
presenza attiva della Sarde
gna nel dibattito meridionali-
sta aperto nelle ultime setti
mane, e nel rapporto positi-
vo con il PCL i temi attor-
no a cui avviare il chiarl-
mento nella Dc sarda e 11 ri-
lancio deirautonomia. 

Nella nuova drammatica si
tuazione, che vede la DC ie-
sponsablle del raos che mi-
naccia di travolgere l'istitu-
to autonomlstico, appare ln-
dispensabile ed urgente — so-
sUpne 11 PCI — Tinlzlativa 
di tutte le forze di sinistra 
e democratiche per aprire la 
strada ad una soluzione posi
tiva della crlsl sarda. 

g. p. 

Contro il delegato del Sud Africa 

Protesta antirazzista 
alTassemblea monetaria 
Nuove speculazioni sul dollaro in Europa in man-

canza di soluzioni per la crisi 

L'assemblea del Fondo mo-
netario internazionale. in corso 
da lunedl a Nairobi, rischia 
di aprire un'altra fase tempe-
stosa nei rapporti valutari in-
ternazionali. E' bastata la no
tizia che la bilancia commer-
ciale degli Stati Uniti e stata 
in agosto negativa. sia pure per 
soli 16 miubni di doUari, a sca-
tenare ieri una ondata rilevante 
di speculazione. In Germania 
occidentale la banca centrale 
ha dovuto acquistare doUari 
USA per difendeme il corso. 
E' stato reso noto, fra 1'altro, 
che le riserve della Germania 
occidentale sono salite ancora 
di 1.6 miliardi di marchi oeH'ul-
tima settimana raggiungendo il 
livello astrooomico di 95 miliar
di di marchi (oltre ventimila 
miliardi di lire), n mancato 
consolidamento degli attivi nel
la bilancia commerciale degli 
Stati Uniti spiegherebbe anche 
il nuovo rifiuto del governo di 
Washington di togliere il veto 
ad un compromesso sul nuovo 
sistema monetario. 

L'assemblea del Fondo mone
tario e stata intanto «turbata > 
da una manifestazione politica 
di numerosi rappresentanti afri-
cani ed asiatici assentatisi dal-
l'aula quando e salito alia tri-
buna il mkiistro delle Finatrae 
del Sud Africa. Diederichs. Essi 
hanno voluto condannare anche 
in questa riunione di nnanzieri 
il razzismo e sono intenzionati 
a ripetere la protesta nei con
front! del delegato del Porto-
gallo. Alcuni govemi deH'Amc-
rica Latina si sono sottratti al-
l'impcgno di solidarieta defi-
nendo l'assemblea del Fondo 

una c riunione tecnica>. cioe 
riprendendo una tesi degli Stati 
Uniti e dei paesi capitalistic! 
maggiori che dominano il Fon
do gestendolo a maggioranza 
col voto pro-quota, alia stregua 
di una qualsiasi privata societa 
per azioni. Ma flno a quando le 
realta sociali del mondo attuali 
potranno rimanere fuori della 
porta dell'istituzione che deve 
regolare i rapporti economic! 
internazionali fcndamentali? 

Le ondate di speculazione va-
lutaria piu grosse corrono all'in-
temo deU'area di paesi capita
listic! piu sviluppati, quelli in 
cui si trova concentrata la ric-
cbezza finanziaria. Anche ieri, 
a Nairobi, i rappresentanti de
gli otto paesi europei che han
no costituito il blocco moneta
rio europeo (Francia, Germa
nia occidentale. Belgio, Olanda, 
Lusaemburgo. Danimarca. Sve-
zia e Norvegia) adottando fra 
di loro cambi fissi hanno tenuto 
una riunione per concertare le 
azioni indispensabili per fron-
teggiare prevedibili nuovi at-
tacchi speculativi scatenat! dal 
dollaro. I danni di questa poli
tica U subiscono tuttavia, sotto 
forma di inflazione e difficolta 
di trovare capitali, anche tutti 
i paesi meno sviluppati. Lo ri-
corda il presidente della Banca 
Tnteramericana, il messicano 
Ortiz Mena, in una dichiara-
zione distribuita ieri con cui 
chiede un < nuovo ordine mo
netario 9 che riconosca il dirit
to di partecipazione dei paesi 
meno sviluppati alia gestione 
del Fondo, ne rispctti gli intc-
ressi. ne agevoli gli investi-
menti. 

La solidarieta della Camera 
(Dalla prima pagina) 

sto movimento ricordiamo le 
tradizioni e gli uomini che 
le hanno incarnate: il nostro 
compagno ed amico Corvalan, 
alia testa del Partito comu-
nista. e Pablo Neruda, il 
grande poeta alia cui memo-
na ci inchiniamo, ciie c il 
simbolo del vitale contributo 
di tanti intellettuali. Ricordia
mo l'unita del movimento 
operaio cileno espressa nella 
CUT, con il suo milione e 
mezzo di iscritti di ogni cor-
rente ideale e politica. e che 
e stata dichiarata illegale. 
Queste tradizioni, questa ma-
turita, questa forza sono ga
ranzia di resistenza c di ri-
scossa. Non pensiamo che la 
democrazia cilena, pur col-
pita a morte, debba esser 
considerata come un'illusione 
priva di soggetto reale. Cre-
fliamfi che, pur nel vortice 
delhi tragedia, sussista la pos-
sibilita dl riannodare la tra-
ma, di risorgere: il Cile li-
bero tornera ad essere una 
realta. 

II presidente Salvador Al-
lende ha rappresentato la de
mocrazia cilena della quale 
ha detto che per affermarsi 
e svolgersi doveva trasfor-
marsi e avanzare verso il 
socialismo. R" perHno super-
fluo rammentare le prove di 
questo suo attaccamento alia 
democrazia: il suo appellarsi 
al popolo per uscire dalla 
crisi in termini politici de-
mocratici, il suo attaccamen
to alia legge. le due elezioni 
libere durante la sua presi-
denza. 

II tradimento 
dei generali 

E' qui che si situa il tradi
mento dei generali. il colpo 
fascista che non puo bastar 
deplorare. che non deve es
sere riconosciuto; e qui si 
situu la responsabilita grave, 
fino alia complicita aperta. 
della DC cilena. E' accaduto 
cio che pareva impossibile: 
!e illusioni legalitarie sono 
state travolte dalla cecita set-
taria. dall'esasperazione di 
classe. Torniamo a denuncia-
re dinanzi ad ogni democra-
tico queste responsabilita del
la DC cilena: la sua collu-
sione con la destra, la para-
lisi che essa ha imposto al 
Parlamento, l'esercizio sem
pre piu pericoloso del « tanto 
peggio tanto meglio*. il ri
fiuto di farsi carico dei pro-
blemi generali della vita so 
ciale ed economica del paese. 

Non pud esservi giustifica 
zione per la posizione di chl 
ha rifiutato il dialogo, dl chl 
non ha Inteso la necessity dl 
un compromesso che salvassa 
11 paese dalla catastrofe. Con-
danniamo 11 rifiuto dl Frel at 
dialogo e al compromesso. 
come una scelta di complicity 
con 1 golpisti. Contemporanea-
mente, l'emozione e l'ango-
scia per la tragedia non cl 
Inducono all'irrazionalita dl 
chi accusa 11 presidente Al-
lende e 1 comunlstl cileni dl 
aver tentato cid che, per 1 
rapporti di forza e per la dl-
slocazlone deH'esercito, 6 rl-
sultato impossibile. 

I gift, gravl problem! eco
nomic! del Cile sono stati 
esasperatl dalla paralisl legi
slative, da agitazioni corpora
tive e strumentall, dal sabo-
tagglo. Sappiamo bene che 
Tesperienza storica ha spesso 
vlsto la reaztone giuocare la 
carta del caos economlco, 
dell'lnflazlone che, quando si 
fa inconteniblle, disloca in 
modo quasi Improvviso, esa-
spera strati notevoli di ceto 
medio. E* una Iezlone da me-
ditare ci6 che e accaduto 
neU'esercito come riflesso dl 
questa rapida dlslocazlone dl 
forze sociali. E la Iezlone A 
principalmente questa: che le 
rl forme devono trovare il so-
stegno reale di tutte le forze 
sociali che possono esservi in-
teressate, Ne pud essere sot
to valutato 1'altro fatto re ca-
ratteristico della crisi cilena: 
la presenza dell'lmperlalismo, 
i legami sostanziall che la 
gestione Frel aveva mante-
nuto con gli interessl amerl-
card. 

Sappiamo che esistevano 
differenziazionl e polerolche 
all'lnterno di Unidad Popular. 
Rlteniamo che fossero nel giu-
sto coloro che sempre si sono 
battuti contro una scelta ca-
tastroflca che In nessun me
mento avrebbe trovato la sua 
giustificazione. Ma ci aste-
niamo daH'lntrodurre qui 
qualsiasi considerazione che 
riguardi la faticata ricerca 
unitaria, la volontA democra
tica del comunlstl cileni. In 
questo momento, tutto chla-
ma all'unlta, nulla giustlfica 
non diciamo i criminali. ma 
quelli che in qualsiasi modo 
se ne sono fatti compile! o 
tentano dl esserne alleatl. E* 
proprio partendo da questa 
esigenza dl coerenza demo
cratica che solleviamo la no
stra crltica alia DC Italiana 
e 11 nostro invito alia rifles-
sione. Troppo pesante era, da 
tempo, la responsabllltA di 
Frel perche la DC italiana 
potesse sottrarsl ad una tern-
pestlva dissociazione. Si e in-
vece Uciuto flno al glorno 
della tragedia. Ora, no! non 
disconosciamo rimportanza 
delle parole, il peso della dl-
chlarazione che dopo 11 golpe 
ha fatto la segreteria della 
DC e successivamente 11 do-
cumento del deputati dc. Ma 
la DC deve sentlre fino in 
fondo 11 monlto che viene dal 
dramma cileno. Un monlto 
che non e solo nostro. Ab-
blamo sempre negato che 
Unit* Popolare non potesse 
avere Interlocutorl. Tall ab-
biaroo sempre consJderatl uo
mini come Tomic e Fuenteal-
ba. con loro noi stessi ci sia-
mo incontratl e oggi ci augu-
riamo di averli non plu solo 
Interlocutorl ma coropagn! di 
lotta. E" un augurio che sen-
tuuno fondato quando vedia-
mo Tomic partecipare. con un 
gesto che non pud che essere 

di sflda agll oppressori, al 
funerali dl Neruda. 

. Noi muoviamo la nostra 
crltica alia DC Italiana che 

; troppe volte, o sempre, pare 
legare la sua politica, le sue 

> polemiche, i suol giudizi In 
question! di politica estera al 
bisognl della politica Interna, 
dl una pole mica antlcomunl* 
sta che pare renderla cleca. 
E muoviamo questa crltica 
con tanto senso di responsa
bilita e con tanto magglore 
autorita, mentre vogllamo qui 
ricordare anche l'atteggla-
mento positivo del governo 
Italiano su vicende come quel
la della sorte del rame cileno 
sul mercato internazionale, o 
del deblto cileno quando esse 
sono state trattate in riunioni 
degli stati credltorl. 

Noi sentlamo l'alto valore 
della presenza nel nostro paa-
se dl un cosl vasto schlera-
mento democratico e antlfa-
sclsta e chiediamo che 11 Par 
lamento sia degno di questo 
Paese e ne Interpretl fedel-
mente i sentiment!. Riflutla-
mo fermamente ogni invito al 
settarismo della disperazlone. 
La storia non 6 passata in-
vano. Quando il fascismo pa« 
s6 in Germania, anche dal 
tragico varco aperto dal'a 
contrapposiz'one fra comuni-
stl e socialdemocratici, la in-
zione fu intesa e si avvld un 
corso nuovo nel movimento 
operaio e fra le forze demo
cratiche, si ebbero 1 grandi 
momenti unitari del Fronte 
popolare froncese, e. in Spa-
gna, da queU'esperlenza, tras-
se poi l'isplrazlone, da noi, 
la Resistenza. 

Quella lezione e viva, cl 
chiama all'unita, riconoscen-
do ad ognuno la propria au
tonomy, ad una dlalettica per 
la quale incalzano gli aweni
menti che spingono a orien-
tamentl democraticamente u-
nivoc). Cosl e stato lo scio-
pero generale per 11 Cile, 
cosl la richiesta sempre piu 
generale che 11 governo Ita
liano non riccoosca il potere 
del golpisti. Tl Cile cl ha chla-
mato alia piu larga unita de
mocratica antlfascista; sotto-
Iinea la necessity della rot-
tura degli steccati faziosi o 
settari. 

E' vero: il Cile non e l'lta-
lia. Ma la volonta di pro-
gresso, la spinta alia parte
cipazione, la liberta. la de
mocrazia non possono essere 
parole per 1'esportazione. 
L'ltalia e un paese che vuole 
andare avanti: vuole rlforme 
che i pavidi possono negar-
gli. E' un paese In cul le rl
forme sociali si collegano con 
un bisogno dl democrazia che 
si realizzi negli istituti co
stltuzionali. che garantisca la 
lealta repubblicana dei « corpl 
separati». E' un paese die 
chiede e a cul e necessaria 
l'unita delle forze democratl. 
che, la liquidazione della po
litica di dlscriminazione. 

Concludendo Pajetta ha det
to: a Noi esprimiamo la no
stra solidarieta per il Cile 
che vuole essere libera. Ri-
voIglaano-^ncoTa-una volW^th 
nostro penslero reverente a 
Salvator AHende, il compagno 
Presidente. Rivolglamo un ap-
pello. che prima di ogni altro. 
impegna no! stessi, a non dl-
menticare, qui, per l'ltalia, 
la lezione del Cile. 

Non riconoscere 
la giunta 

II socialista MARIOTTI ha 
chiesto una chiara condanna 
da parte del Parlamento e 
del governo del golpisti an
che per togliere ognl illu-
sione alle forze che riten-
gono possibile in Italia av-
venture dello stesso genere. 

Duro e stato 11 giudizio 
deH'oratore socialista sulla 
DC cilena la quale non aveva 
digerito la sconfltta elettora-
le del "70 ed ha tentato in 
tutti i modi di riguadagnare 
il potere, ha allmentato agi
tazioni, si e rifiutata di con
dannare 11 terrorismo dl de
stra, s'e prestata al giuoco 
di forze esterne che hanno 
fatto crollare il prezzo del 
rame scatenando la crisi fi
nanziaria ed economica del 
paese, e che e giunta alia pie-
na collusione con la destra 
nel voto parlamentare sulla 
presunta Incostituzionalita del 
govemo AHende. E' stato Frel 
a rivendicare una partecipa
zione delle forze annate al 
giuoco politico con cid espri-
mendo una sorta di sollecita-
zione al colpo di stato. 

Mariotti ha dato atto della 
presa di distanza da parte del
la DC italiana nei rispetti 
del partito cileno, ma ha vo
luto sottolineare rammoni-
mento che la DC fara bene 
a stare sempre molto attenta 
a non confondere mai 1 suol 
ob'ettivi con quelli della 
destra. Infine 1'oratore socia
lista ha invitato il governo a 
non riconoscere in afcuna for
ma il potere dei golpisti, a 
guardare attentamente allln-
terno del corpi separati del
lo stato perche' non abbiano 
ad annidarvisi tenderize ever-
sive, e a condurre con senso 
di urgenza una politica di ri-
forme. 

Molto severe anche le pa
role del rappresentante so-
cialdemocratico. Ferri, il qua
le ha denunciato il fatto che 
le forze di destra e anche la 
maggioranza della DC cilena, 
mosse da interessl reazlonari, 
non abbiano esltato a sacri-
ficare la democrazia. E* una 
amara costatazione — ha ag-
giunto — vedere come il ri-
spetto del gioco democratico 
abbia valore per le forze con-
servatrici, solo a senso uni-
co, solo quando sono in mag
gioranza, Dopo aver reso 
omaggio al coragglo e all'ori-
ginalitA deU'esperimento poli
tico dl Unita Popolare, Ferri 
ha ricordato la posizione del-
rinternazionale socialista sul
la necessita che 1 govemi con-
dannlno duramente il golpe, 
si astengano da qualsiasi atto 
che suonl riconoscimento o 
accettazione dell'attuale situa
zione cilena e si fucciano pro-
motorl sull'arena internazio
nale di Iniziative in difesa 
dei democratic! client perse-
gultatl. 

Dopo U liberale Badlnl, 11 

quale ha fatto proprle le tesl 
della Dc cilena pur rendendo 
omaggio al sacriflcio dl AHen
de, ha preso la parola 11 dc 
Plccoll 11 cui intervento • e 
osclllato tra la dura condanna 
del colpo dl stato (tutti gli 
attl del golpisti — ha detto — 
d I mast ran o una volonta anti-
democratica, un disprezzo rl-
pugnante per 1 dlrittl dell'uo-
mo e per le forze polltiche, un 
tentativo lngannevole dl defi-
nlrsl cattollci) e il rifiuto dl 
una netta condanna della Dc 
cilena. 

Dopo aver ribadito che il 
dramma del Cile non consente 
neutrality perche non si pu6 
essere equldlstantl tra oppres-
sl ed oppressori, Plccoll ha 
espresso il cordogllo per la 
morte di AHende 11 cul nome, 
qualunque sia il giudizio sul
la sua politica, rimarra lega
to per sempre alia democra
zia. Esprimendo apprezzamen-
to per le prese di posizione 
assunte dal governo subito do
po 11 golpe, egli ha auspicato 
che s! lntervenga per la tute-
la del dlrltti umani In Cile e 
per llmitare in ognl modo la 
tragedia. 

Analisi 
della crisi 

Dopo aver definito indegno 
il tentativo di talunl gruppi 
extraparlamentari di assimlla-
re la Dc al fascismo, Piccoli 
ha svolto un'anallsi della cri
si cilena, secondo la quale il 
cambiamento di linea della Dc 
(dalla collaborazione all'oppo-
slzione senza quartiere) viene 
attribuito alia politica eco
nomica e alle divisioni in se-
no a Unita Popolare dove la 
componente socialista, contra-
riamente a quella comunista, 
avrebbe puntato alia rottura 
completa nei rispetti della Dc 
facendo cadere l'appello al 
compromesso avanzato dall'epi-
scopato. 

Per questo, pur non esclu-
dendo errori nella condotta 
della DC. egll si e rifiutato di 
esprimere una qualsiasi con
danna. A proposito del proble-
ma del riconoscimento diplo
matico, Piccoli ha invitato a 
tener presento alcune eslgen-
ze, che nulla hanno a che ve
dere con l'accettazlone del
l'attuale regime cileno, come 
quella di tutelare la nostra 
emlgTazione e di fare qualco-
sa In favore dei persegultati. 
Ha auspicato la ricerca di una 
posizione comune dei paesi 
del MEC. 

Circa gli Insegnamenti per 
l'ltalia, l'esponente dc ha det
to che il suo partito rifiuta 
ognl prospettiva di rottura fra 
le forze leali verso la demo
crazia. Occorre — ha aggiun-
to — dare sostanza alia poli
tica delle riforme e alio svi-
luppo democratico che implica 
innanzitutto la stabilita della 
maggioranza ma coinvolge an
che la opposizione costituzio
nale. 

-. Pur. nelle contrapposizionl 
Tdefire Hella cWardlliTTeren-
ziazione politica, la DC — ha 
affermato Piccoli — rifiuta 
di considerare bloccati una 
volta per sempre i rapporti 
fra le forze politiche. Solo un 
confine deve rimanere inva-

. licablle: queUo fra la DC e 
l'antidemocrazia. 

L'indipendente di sinistra, 
ANDERLINI, dopo aver chie
sto al governo dl superare 
ognl incertezza sulla questione 
dei rapporti con i golpisti ci
leni, ha soUevato la questione 
della democratizzazione delle 
forze armate, richlamando con 
preoccupazione la recente no
tizia secondo cui il governo 
intenderebbe creare una spe
cie di super Stato Maggiore 
al vertice della struttura mi
litare, con la nomina dl cin
que generali d'Armata, 11 che 
sottrarrebbe perlcolosamente 
altro potere al responsabill po
litic!. 

11 repubbllcano BANDIERA 
ha ribadito con energia la 
condanna del golpe esprimen
do «sdegno e raccapriccio» 
per gli awenimenti cUeni e di-
chiarandosi favorevole ad una 
azione aU'ONU. Quindi il mis-
sino De Marzio ha fatto un 
vergognoso elogio dei gene
ral! traditori. Infine il mini-
stro degli Esteri Moro ha rl-
sposto agll Interpellantl. II 
colpo di stato — ha detto — 
non costituisce solo un pro
blems attinente ai rapporti 
internazionali, i quali pure so
no stati turbati in modo rile
vante, ma anche un fatto che 

tocca la nostra coscienza ci
vile e la nostra senslbillta mo
rale. Moro ha qulndl espresso 
11 « profondo cordogllo per la 
tragica scomparsa del presi
dente cileno lnchinandosi col 
plu grande rispetto dinanzi ad 
un uomo che avendo testlmo-
niato con fermezza fino al sa-
crlflclo della vita la sua fede 
nella HbertA e nel progresso 
del suo popolo, resta in una 
posizione estremamente signi
ficative ed onorevole». 

II minlstro degli Esteri ha 
qulndl richiamato la presa dl 
posizione del governo «In cul 
si e espressa la condanna per 
la vlolaziono del princlpi del
la democrazia, per la rottura 
della legallta costituzionale e 
per rinammlssibile ricorso al
ia violenza». Ricordato che, 
pur con difficolta, 11 governo 
ha potuto accertare che la col-
lettlvita. italiana (25 mila per
sone) non ha subito danni, 
egli ha confermato « gli scon-
trl sono stati lntensl e 11 nu
mero del mortl e del ferltl 
— benche non sla possibile 
valutarlo con prevlslone — ele-
vato». Proprio in base a tali 
notizie, il governo ha rivolto 
l'appello alle autorita cilene 
affinche per raglonl polltiche 
e umanltarie, rinunziassero ad 
attl dl repressione. 

Non avendo contattl direttl 
con Santiago il governo ha in
vitato gli alleat! della comu-
nita europea a farsi Interpre-
to del suol sentiment!. II no
stro rappresentante all'ONU 
ha fatto un passo presso il 
segretario generale perche in-
tervenlsse a favore dl una ces-
sazione della repressione. Mo-
ro ha quindi richiamato la se
duta del consiglio di sicurezza 
provocata da Cuba che tutta
via non ha potuto giungere a 
nessuna risoluzlone in quanto 
l'organlsmo e incompetente a 
intervenire su vicende interne 
ad un dato paese. In propo
sito Moro ha lamentato que
sta incompetenza dell'ONU 
che e In contrasto con l'evo-
luzione della coscienza del 
mondo e su questo punto do-
vra esercltarsi la pressione 
dell'oplnlone pubblica interna
zionale. 

La collettivita 
italiana 

A proposito della rilevante 
questione del riconoscimento 
diplomatico da parte dell'Ita-
lia, Moro ha detto che il go
verno sta esaminando con 
scrupolo la situazione tenendo 
conto in particolar modo del
la presenza di una ampia col
lettivita italiana in Cile. Fa
cendo una rassegna delle de
cision! prese dagli altri pae
si, egU e parso propendere per 
la tesi francese secondo cul 
il contatto diplomatico fra sta
ti (e non fra govemi) e utile 
per la tutela degli interessi 
nazionali. per contribuire ad 
una evoluzione democratica 
e in ogni caso non significa 
approvazione o accettazione 
del fatto compiuto. Per l'lta
lia — ha aggiunto — la caduta 
di un governo costituzionale e 
fondato sul consenso popolare 
e motlvo dl profondo ramma-
rico e di viva preoccupazione. 

Non e compito del governo 
— ha concluso Moro — valu-
tare gli awenimenti che han
no preceduto il colpo dl stato, 
«io posso solo dire che le 
difficolta riscontrate nell'eco-
nomia e nella stessa organiz-
zazione sociale del Cile, le 
cui manifestazioni hanno an-
gosclosamente scandito il tem
po soprattutto negli ultiml 
mesl. non possono essere rl-
chiamate per giustificare la 
iniziativa militare. Se vi era-
no, come vl erano, dei pro
blem! da risolvere era la po
litica che doveva prowedervi 
con strumenti di consenso, non 
la forza dei mUitari con stru
menti di sopraffazione ». 

Assemblea di 
latino-americani 

a Roma per il Cile 
Gli studenti e intellettuali latino-

americani resident! a Roma si riu-
niranno in assemblea sabato 29, 
alle ore 17, nella Casa dello Stu
dente presso I'Universita di Roma 
in via Cesare De Lollis I I tema 
dell'assemblea e del dibattito sara: 
c Solidarieta col popolo cileno ». 
Interverra un rappresentante di 
Unita Popolare. I I comitato orga-
nizzatore invita c tutti i rivoluzio-
nari, democratic! e antifascist! Ita
lian! > a parteciparvi. 

Con le parole del presidente Spagnolli 

II Senato 
condanna 

il golpe 
E' infervenufo anche il minisfro Ferrari Aggradi a nome 
del govemo • Commemorala la nobile figura di AHende 

La nobile figura di AHende 
e stata commemorata ieri al 
Senato dal presidente dell'as
semblea SpagnolU. Egli ha af
fermato che i tragici aweni
menti del Cile «hanno ferito 
la coscienza dei democratic! 
di tutto il mondo B. 

«Ci inchiniamo commossl 
— ha proseguito — aUa me
moria di un uomo che, in clr-
costanze drammatiche e dolo-
rose, ha fatto olocausto deUa 
sua vita, spesa nel persegui-
re — quaU che siano i con-
trastantl giudizi sulla sua ope
ra politica — l'affrancamento 
e il progresso del popolo ci
leno da lui amato flno al-
l'estremo sacrificis ». 

<t Al sincero cordogllo per la 
scomparsa di Salvador Allen-
de — ha concluso Spagnolli 
— e doveroso aggiungere ia 
severa condanna del metodo 
della violenza nella lotta po
litica e 11 caldo auspiclo — 
come componente di una as
semblea parlamentare, simbo
lo e presidio di llberta — dl 

un pronto ripristino delle Isti-
tuzioni democratiche e delle 
regole della civile convivenza 
del paese amico ». 

A nome del governo si e 
associato il roinistro Perrari-
AggradL 

« n govemo — ha detto II 
mlnistro — esprime il cordo
gllo con profonda commozlo-
ne la sua condanna con asso-
luta fermezza in quanto e con-
vinto che gli awenimenti ci
leni rappresentino un duro 
colpo non solo per la demo
crazia di quel paese ma per 
ogni libera democrazia Espri
me pertanto l'ausplcio che la 
popolazlone del Cile sappla su
perare la dura prova che gli 
viene Imposta © che presto 
possano essere rlcostltuite per 
essa liberta e democrazia». 

SpagnolU ha quindi ricorda
to la scomparsa del re di Sve-
zla, Gustavo Adolfo, esprimen
do il cordogllo dell'assemblea 
alia famlglia reale e al popolo 
avedese. 
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D;dla Assemblea popolare nazionale riunita in una zona liberata del Paese 

La Repubblica di Guinea-Bissau 
proclamata uff icialmente lunedi 
La storica dichiarazione rappresenta il coronamenlo di una decennale lolta di liberazione contro il colonialismo portoghese — Luis Cabrai presi
ded del nuovo Sfafo, subifo riconosciuto dalla Guinea di Seku Ture — Ammissioni sudafricane sui massacri dei coloniaiisti in Mozambico 

DAKAR, 26 
La Repubblica della Gui

nea-Bissau — nata dalla lotta 
dl liberazione contro 11 colo
nialismo portoghese — e sta-
ta proclamata ufflclalmente 
1'altro leri, lunedi 24 settem-
bre. Lo storico avvenlmento 
e stato annunclato da un co-
munlcato ufficiale del Parti-
to Africano per la Indlpenden-
za della Guinea e del Capo 
Verde (PAIGC), diffuse a Da
kar e ripreso .la numerose 
radio africane. La proclama-
zione della Repubblica e sta-
ta fatta nel corso della pri
ma sesslone della Assemblea 
Nazionale Popolare della Gui
nea-Bissau, composta di 120 
membri ed eletta nel 1972 In 
tutte le zone liberate del Pae
se. SI tratta della prima pro-
clamazlone dl indipendenza dl 
un terrltorio africano domi
nate dal colonialismo porto

ghese; essa appare dunque de-
stlnata non solo ad incremen-
tare la lotta per completare 
la liberazione dl tutto 11 ter
rltorio nazionale, ma anche a 
rinvlgorire la guerriglla ne-
gll altri due territori porto-
ghesl d'Africa, l'Angola e 11 
Mozambico. 

La proclamazlone dl Indi
pendenza della Guinea-Bissau 
non giunge inattesa; essa del 
resto — come aveva dichia
rato In una lntervista del 
12 agosto scorso il segretario 
generale del PAIGC Aristide 
Pereira (succeduto ad Amil-
car Cabrai, assassinato 11 20 
gennalo scorso a Conakry) — 
costltulsce «la consacrazione 
ufficiale dl uno Stato one gia 
esiste nel fatti, con tutte le 
sue strutture». Pereira rlcor-
dava anche che la decisione 
dl proclamarsi Stato indi-
pendente era stata presa dal 

La « Iegge-quadro » anticomunista 

RFT: proteste contro 
la discriminazione 

Bachmann: aperta violazione della Costituzione 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO, 26 

Si svlluppa in tutta la Ger-
mania federate il dibattito 
e il movimento dl protesta 
contro la proposta dl una 
«legge quadro » che vietl l'ac-
resso di element! «estremi-
sti» alle cariche pubbliche. 

In una dichiarazione rila-
sciata oggi alia stampa il 
presidente del Partito comu-
nista della RFT (DKP), Kurt 
Bachmann. ha affermato che 
oeni decisione In questo senso 
rappresenta una a aperta vio
lazione della Carta costituzio-
nale» e di fatto una conces
s i o n a alle richieste del crl-
stiano-democratici» che in-
tendono rinverdire lo spirito 
della guerra fredda sul piano 
interno e internazionale. 

Senza attendere la messa 
a punto delle nuove misure di-
scriminatorie, i presidenti di 
alcuni Laender hanno gia de-
ciso in questi giorni dl allon-
tanare alcuni esponentl del 
DKP dalle cariche pubbliche 
che ricoprivano. Dopo il «caso 
Goetz» molti comunisti, co
me Ulrlch Muller in Bassa 
Sassonia e Frank Behren a 
Brema, si sono visti preclu-
dere anche lnro la strada 
deirinsegnamento. 

Come si e detto, le proteste 
e le prese di posizione si 
moltiplicano Esse arrivano a 
investire vasti settori del par
tito sociaidemocratico e libe-
rale. Per molti, come ha 
scritto la Frankfurter Rund
schau, aquesta norma giurl-
dica e diventata un mostro 
politico». Nel fatti, se l'oppo-
sizione cristiano - democratica 
si dichiara per un atteggia-
mento piu duro e discrirai-
natorio nei confrontl degli « e-
stremtsti» (e l'esperienza in-
segna che per costoro, estre-
misti sono i comunisti e non 
i neonazisti del NPD). la SPD 
e i Iiberah sono divisi. 

Ad esempio, sotto la pres-
sione della sinistra socialde-
mocratica e dei giovanl del 
partito, molto forti nella re-
Rione. Albert Osswald, il pre
sidente dell'Assia, si e pro-
nunciato a favore della sop-
pressione pura e semplice del 
decreto antidemocratico. Gia 
il congresso sociaidemocrati
co svoltosi ad Hannover nel-
l'aprile di quest'anno aveva 
chiesto una revisione delle 

misure dlscrlminatorie. 
Oggi, poi, gll esponentl del 

giovani socialist! e liberall 
hanno chiaramente affermato 
che le decisionl prese giovedl 
nella riunlone tra Willi Brandt 
e i presidenti del vari Laen
der stanno creando un clima 
di sospetto in tutta la Repub
blica federate tedesca e han
no messo in mano a certi di-
rlgentl reglonali, per i quail 
il concetto di estremismo e 
molto unilateral, un'arma 
che sara certamente utiliz-
zata a finl repressivi e anti
democratic!. 

Franco Petrone 

Una penosa 
precisazione 
di Sacharov 

MOSCA, 26 
Lo sclenzlato Andrei Sacha

rov ha dichiarato leri, secon-
do quanto riferlsce l'ANSA, 
che 11 suo recente appello al
ia giunta militare cilena in 
favore di Pablo Neruda. pri
ma della morte di quest'ultl-
mo. e stato fatto per motivi 
« puramente umanitarl». «II 
Cile — ha detto Sacharov — 
e troppo lontano. Non posso 
esprimere un'opinione perso-
nale». Nel riferire questa 
« precisazione ». 1'agenzia scri-
ve che essa e stata fatta in 
risposta a quanto pubblicato 
daWUnita, dail'HumaniU e da 
Volkstimme per condannare 
l'accenno di Sacharov alia 
«era dl rinascita e di conso-
lidamenton annunciata dalla 
giunta golplsta. 

La a precisazione» di Sa
charov non fa che sottolinea-
re la validita di quanto ab-
biamo scritto. E' penoso con-
statare che la sua non era 
una gaffe ma un atteggiamen-
to assunto con precisa inten-
zione e che un uomo. il qua
le proclama di lottare a per 
la liberta» desideri disso-
ciarsi pubblicamente dalla 
protesta dell'umanita intern 
per il brutale soffocamento 
della liberta nel Cile, ad ope
ra dei generali golpistl tnco-
raggiati e protetti dagli Stati 
Unitu 

PAIGC nel corso del 1971, 
ma era stata poi procrasti
nate per una serle dl difficol-
ta pratlche. « L'anno scorso — 
aveva detto antora Pereira 
nell'intervista citata — abbla-
mo tenuto le elezioni del de-
putati che costltulscono l'As-
semblea nazionale. Lo Stato 
indipendente della Guinea-Bls-
sau avrebbe dovuto essere pro-
clamato nel primo semestre 
dell'anno in corso, ma gll av-
venimentl del 20 gennalo e 
la scomparsa dl Amllcar Ca
brai cl hanno obbligatl a si-
stemare alcune cose e ad 
aspettare la riunlone dei mas-
siml dlrlgentl del Partito... Il 
progetto e ormai a punto e 
noi ci prepariamo per la pros-
slma riunlone deli'Assemblea 
nazionale, che avra appunto 
come primo compito la pro
clamazlone dell'indipendenza 
del nostro Paese ». 

Come si e detto, la sesslo
ne deli'Assemblea Nazionale 
Popolare si e riunita 11 23 e 
24 settembre nella regione li
berata di Boe, nell'est del 
Paese. Proclamando la Repub
blica. l'Assemblea ha anche 
approvato la Costituzione del 
nuovo stato «sovrano e de 
mocratlco»; ha eletto un 

Consiglio di Stato, formato da 
15 membri e presieduto da 
Luis Cabrai (vice-se<?retario 
del PAIGC e fratello di Amll
car Cabrai); ed ha Infine ap
provato ia formazlone dl un 
esecutivo, formato da otto 
«commissar! di Stato» e da 
otto vice-commissari, che e 
pratlcamente 11 governo della 
nuova Repubblica ed e pre
sieduto da Francisco Men-
des. membro della Soereteria 
permanente del PAIGC. 

Sublto dopo la proclama
zlone deirindipendenza, la 
nuova Repubblica e stata ri-
conosciuta dalla Repubblica 
di Guinea: 11 riconosclmento 
e contenuto in un messag-
gio inviato personalmente al-
l'Assemblea Popolare della 
Guinea-Bissau dal Presidente 
della Repubblica dl Guinea. 
Ahmed Seku Ture. 

La Guinea-Bissau e situa-
ta a meta strada fra l'Equa-
tore e il Tropico ('cl Cancro 
e confina con la Guinea e con 
il Senegal; ha una superfi-
cie di poco piu dl 36 mila 
chllometri quadrati e una po-
polazione di circa 700 mila 
abitanti. II paese £ platto, pa-
ludoso e boscoso, con una 
costa frastagliata e orlata da 
numerose Isolette; le princl-
pali risorse economiche sono 
costituite dalla coltura del ri-
so e delle arachidi, dal le-
gname e dall'allevamento di 
bovini. La lotta armata di li
berazione, sotto la giiida del 
PAIGC, e in atto dnl 1961. II 
primo presidente della nucva 
Repubblica. Luis Cabrai. ha 
42 anni e fu, insieme ad Amil-
car Cabrai e ad Arlstlde Pe
reira, fra i fondatori del 
PAIGC, nel 1956 
' Per quel che riguarda la 

lotta di liberazione negli al
tri territori portoghesi, e'e da 
segnalare che un giornale sud-
afrlcano. The Star di Johan
nesburg, ha ieri ammesso lo 
eccidio compiuto dalle trup-
pe portoghesi nel villaggio 
mozambicano di Wlryamu il 

16 dicembre 1972, pur mtni-
mizzandone la portata, par-
lando cioe di «80 vittime» 
mentre gll assasslnatl furono 
oltre 400. Secondo il giornale, 
In seguito ad un'inchlesta di-
sposta dalle autorita. porto
ghesi (come e noto del mas-
sacro si e occupata con gran-
de rilievo tutta Ia stampa in
ternazionale ed in proposi-
to il nostro giornale ha pub
blicato delle precise e circo-
stanziate rivelazioni) il colon-
nello Armindo Videira. go-
vematore e comandante mi
litare del dlstretto di Tete, 
sarebbe stato indotto a dimet-
tersi. 

Tutto il paese paralizzato dallo sciopero generale 

Argentina: nessuna traccia 
degli assassini di Rucci 

Chi ha ucciso il segretario generale della CGT? - L'ERP, le FAR, i Montoneros o altre 

forze interessate a provocare una crisi catastrofica? - Dubbi e perplessita degli osservatorl 

BUENOS AIRES — Pollziotti in assetto da combattlmento, con i fucili spianati, circondano I'auto del sindacalista Jose 
Rucci, sul luogo dove e stato uccisc con una raffica di mitra 

L'iniziativa sovietica all'ONU a favore dei paesi in via di sviluppo 

Eco positiva al discorso di Gromiko 
sulla riduzione dei bilanci militari 
Giudizio favorevole del segretario delle Nazioni Unite — Discorso di Brandt all'Assemblea 
generale:« mettere al bando la guerra e la fame » — Incontro di Kissinger con i delegati arabi 

Voti opposti 

al Senato USA 

sulia riduzione 

delle truppe 
WASHINGTON. 26. 

II Senato americano. affron-
tando oggi l'emendamento Man
sfield, sulia riduzione del 40% 
delle forze militari statunitensi 
all'estero, si e pronunciato per 
due volte e in modo contra-
stante. 

Una prima votazione ha con-
trassegnato l'approvazione del-
l'emendamento con 49 voti" a 
favore e 46 contrari. Presentan-
dolo, Mansfield — che k il ca
po della maggioranza — aveva 
detto che c e venuto il momenfo 
di mettere da parte la retorica 
della guerra fredda usata per 
giustificare uno status quo di 
impegni militari in tutto il 
mondo*. -

In un voto successive-, tutta-
via. fi Senato ha respinto con 
un'esigua maggioranza il pro
getto che conteneva l'emenda-
mento che. come noto. era 
osteggiato da Nixon. 

II presidente chiede « sicurezza e dignita » per i lavoratori emigrati in Francia 

Bumedien: il razzismo mette in gioco 
il futuro dei rapporti franco-algerini 

In una man'ifestazione svoltasi alia Casa del popolo di Algeri h stato approvato nn appello alle 
forze progressiste ed operaie francesi - Sospeso per ora ogni ulteriore contingente di em'rgrazione 

Dal nostro corrispondente 
ALGERI, 26. 

La campagna razzista che e 
stata scatenata in Francia con
tro i lavoratori algerini conti-
nua a suscitare una viva preoc-
cupac'one in Algeria. Ieri. in 
un discorso pronunciato a Te-
bessa, nell'est del paese. il pre
sidente Bumedien. illustrando 
Ia recente decisione del gover
ns e del Consiglio della Rivolu-
zione di sospendere con effetto 
immediato 1'emigrazione verso 
la Francia, ha ribadito che 
«nessun algerino si rechera a 
lavorare in Francia > fino a 
quando le autorita francesi non 
prenderanno misure concrete 
per bloccare la campagna raz
zista e terrorista di cui sono 
eggctto i 700 mila emigrati al
gerini. . . m „ 

Affrontando I problemi della 
cooperazione fra i due paesi. 
Bumedien ha affermato che e 
in giooo «l'awenire delle rela-
aioni franco-algerine > e che 
anche a costo di dover affron-
tare gravi difficolta I'AIgeria 
manterra la sospensione della 
emigrazione fino a quando non 

saranno realizzate ccondirioni 
di sicurezza e di dignita > per 
i lavoratori algerini in Francia. 

Nel corso di una manifesta-
zjooe. che si e svolta ieri alia 
Casa eel popolo di Algeri, e 
stato lanciato un appello a tut
te le forze progressiste perche 
venga testimoniata una viva' 
sclidarieta internazionale ai la
voratori algerkit contro le pro-
vocazkmi fasciste e razziste di 
cui sono vittime. Nel corso del
la rmnifestazione, alia quale 
hanno nartecipato oltre duemila 
persone. hanno preso la parola 
Cherif Belkacem, membro del 
Ccnsiglio della rivoluzione, il 
ministro del Iavoro Mazouzi e 
fl segretario nazionale dell'U-
nione generale ' dei lavoratori 
algerini (UGTA); nella risolu-
zione conclusiva viene inviato 
un fratemo saluto alle central! 
sindacali francesi (CGT, FEN 
e CFDT) e alle forze progres
siste che si battono per la di-
fesa dei lavoratori algerini in 
Francia e si esprime pieno ap-
poggio alia azione da esse svi-
luppata, per migltorare le loro 
condizioni di Iavoro e. per rea-
lizzare la eguaglianza tra lavo

ratori francesi ed emigrati. 
Questa azione e culminata ieri 
nella giomata nazionale di so-
lidarieta con 1'emigrazione al-
gerina. prcclamata dalle cen-
trali sindacali francesi. 

Come si sottolinea nelle di-
chiarazioni ufficiali, nelle riu-
nioni e nelle manifestazioni di 
solidarieta che si sono svolte in 
tutto fl paese. se ci sono oggi 
700 mila lavoratori algerini in 
Francia, la responsabilita e in 
primo luogo del colonialismo 
francese che ha creato le con
dizioni di miseria. di analfabe-
tismo e di sottosviluppo che so
no state aH'origine della emi
grazione. Inoltre. si afferma con 
forza, rispondendo alle distor-
sioni faziose di una parte della 
stampa francese, 1'emigrazione 
non pud essere considerata una 
«elemosina > fatta dalla Fran
cia alTAlgeria. Essa mfatti ha 
costituito un fattore che in que
sti anni ha contribuito in misu-
ra non secondaria alio svilup
po della industria del paese o-
spite, come del resto viene ri
conosciuto negli stessi ambient! 
economici francesi. Le stesse 
rimessc degli emigrati in Alge

ria, viene qui precisalo. non 
• servono che a coprire parte del 
deficit della bilanda commer-
dale dell'Algeria verso la Fran
cia, che ammonta a 100 miliardi 
di franchi. 

In altre parole, si tratta dl 
denunciare una concezione su-
perata deiremigrazione, alimen-

' tata nei circoli piu reazionari. 
. che vedono in essa una forza 

urailiante e paternalistica di as-
sistenza o di c aiuto >, e di so-
stituirla con una nuova conce
zione ispirata aDa cooperazione 
su basi di uguaglianza e al ri-
spetto dei lavoratori senza al-
cuna discriminazione. Viene an
che sottotineata, infine, l'esi-
genza per il paese di creare le 
condizioni di un ritomo pro-
gressivo degli emigrati assicu-
rando loro possibilita di Iavoro 
in Algeria. 

Rimane questo uno degli o-
biettivi di fondo piu ambiziosi 
degli attuali piani di sviluppo 
che vedono nel problema del 
pieno impiego un problema cen-
trale dello sviluppo economico 
c sociale del paese. 

Giorgio Migliardi 

' NEW YORK, 26 
Un'eco assai favorevole ha 

incontrato, presso le delega-
zioni dei paesi in via di svi
luppo, l'iniziativa sovietica il-
lustrata ieri dal ministro de
gli Ester! Gromiko all'Assem
blea generale delle Nazioni 
Unite. Gromiko, come e noto 
ha proposto che le cinque 
grand! potenze membri per
manent! del Consiglio di si
curezza riducano i loro bilan
ci militari e destinlno al paesi 
in via di sviluppo le somme 
risparmiate. 

- II rappresentante indiano, 
fra gli altri, ha detto che 
11 progetto sovietico corrispon-
dc agli interessi del terzo 
mondo ed ha un carattere 
indubbiamente positive «Po-
sitivo » ha giudicato 11 discor
so di Gromiko anche il se
gretario -generale delle Na
zioni Unite Kurt Waldheim: 
questi considera ainteressan-

• te» la proposta riduzione dei 
< bilanci militari e ritiene — 
cosl si e espresso il suo por-

; tavoce — che essa corrispon-
da a numerose risoluzioni del
i'Assemblea _ generale del-
roNu. 

Negli ambient! di molte de-
, ltgazioni si considera che l'at-
, teggiamento nei confront! del
la proposta sovietica potra. es-

' sere una veriflca delle vere 
posizioni dei grand! Stati nei 

' confront! dei paesi in via dl 
sviluppo. Da parte americana 
non ci sono stati commenti. 
II portavoce del segretario di. 
Stato Kissinger ha dichiarato 
che gli Stati Uniti renderanno 

' nota la loro posizione quando 
la proposta sovietica verra. 
posta in discusslone all'As
semblea generale. 

L'opinione inglese, invece, 
sarebbe stata esposta diretta-
mente dal ministro degli E-
steri Douglas-Home a Gromi-

• ko nel corso di un colloquto 
awenuto leri sera e durato 
oltre due ore. n rappresen-

• tante inglese, a quanto si af
ferma, avrebbe sostenuto che 

• il suo governo contribuisce 
attualmente agll aiutl ai pae
si in via di sviluppo con una 
somma pari appunto al dieci 
per cento del bilancio mili
tare. Obiezione, notano gli os-

' servatori, di scarso peso, dato 
che Gromiko non ha sollevato 
la questlone della dimensione 
degli attuali aiutl che le gran-
di potenze destinano ai sotto-
sviluppati, ma ha posto il 
problema di una riduzione 
delle spese belliche della qua
le beneflcino questi paesi. 

Oggi airAssemblea genera
te ha parlato il cancellicre 
federale Brandt. Anch'egli ha 
posto Taccento sul problema 
della fame nel mondo ed ha 
presentato la Repubblica fe
derale tedesca come uno Sta-

' to deslderoso di contribuire 
alia pace e alia dlstensione. 

Brandt ha mvltafo tutti i 
; paesi a dkhiarare guerra alia 
> fame, a rinunciare alI*uso del
ta forza e a dare - pratica 

attuazione ai dlrlttl fondamen-
tali dell*uomo. cMoralmente 
non e'e alcuna differenza se 
un uomo viene ucciso in guer
ra o e oondannato a morte 
dairindlfferenza degli altri™ 
chiunque mette al bando la 
guerra deve mettere al ban-
do anche la fame», ha detto 
Brandt. 

' II cancelllere si 6 presen
tato all'ONU otto giorni dopo 
che i due Stati tedeschi sono 
stati ammessi nell'organizza-
zione mondiale su un piede 
di piena parita. Brandt ha 
affermato che la Repubblica 
federale tedesca del dopo-
guerra ha rinunciato al «na-
zionalismo negativo » e ha ba-
sato il suo futuro su rela-
zioni di buon vicinato e su 
una futura Europa unita. 

In margine al lavori del-
l'ONU sono da segnalare le 
prime dichiarazioni di Kis
singer come segretario di Sta
to a proposito del Medio orien-
te. Egli ha invitato ieri sera 
a pranzo i capi delle dele-
gazioni dei Paesi arabi, invito 
che pero e stato rifiutato da 
cinque paesi: Iraq, Siria, Li
bia, Algeria e Yemen del 
Sud (questo rifiuto e stato 
severamente criticato dagli 
altri delegati invitati soprat-

• tutto perche ha messo ulte-
riormente in luce la divisione 
eslstente fra gli arabi). 

• Nel corso del pranzo Klssin-
' ger ha dichiarato che gli USA 
vogliono favorite il progresso 
verso la pace nel Medio orien-
te e si rendono conto — ha 
aggiunto — che nella attuale 
situazione esLstono aspetti 
inaccettabili per gli Stati ara
bi e che bisogna trovare 11 
modo di modifJcarli. -• 
- Nel brindisi di risposta il 
segretario della Lega araba, 
Mahmud Riad. ha detto che 
la crisi nelle relazioni arabo-
americane e venuta quando 
risultd evidente che Washing
ton appoggiava completamen-

' te Israele. Egli ha sottolinea-
to che l a . pace nel Medio 

oriente sarebbe gia tornata se 
fosse stata applicata la riso-

luzione delle Nazioni Unite sul 
ritiro delle truppe israeliane. 

E' infine da segnalare che 
un portavoce USA ha smen-
tito le affermazioni del Times 
londinese che ieri aveva scrit
to di un piano di Kissinger 
per il Medio oriente: il piano 
comunque non conterrebbe e-
lementi di novita (ritiro de
gli israeliani dalla sponda 
orientale del Canale, sparti-
zione del Sinai, internaziona-
lizzazione dei luoghi santi di 
Gerusalemme, ecc.): la no-
vita, diceva 11 Times, e rap-
presentata dalla presenza di 
Kissinger. 

Prossima 

visita di 

Kissinger 

a Pechino 
TOKYO. 26 

Font! diplomatiche nella ca-
pitale clnese affermano che il 
segretario di Stato americano 
Henry Kissinger dovrebbe vi-
sltare Pechino nella seconda 
meta del mese prossimo. La 
notizia e riferita oggi dalla 
agenzia di stampa giapponese 
Kyodo. L'agenzia precisa che 
una data precisa del viaggio 
di Kissinger in Cina non e 
stata ilssata . . 

Awocoti 
4 

spognoli 
denunciano 
la tortura 

MADRID, 26 
Un rapporto sulla repressio-

ne franchista e un analogo 
documento sulle pressioni di 
cui gli awocati sono oggetto. 
ad opera del regime, nelTeser-
cizio delle loro funzloni, ver-
ranno elaborati dal «congres
so parallelo* che gli awoca
ti antifascistl hanno organiz-
zato a Madrid in coincidenza 
con 11 congresso internaziona
le degli awocati. 

Nella sua ultima riunlone, 
11 «congresso parallelo», al 
quale parteclpano not! giuri-
sti come il socialista Enrique 
Tierno Galvan e 11 monarchi-
co Joaquin Satrustegui, ha 
ascoltato tesUmonianze delle 
awocatesse Cristina Almeyra, 
del foro dl Madrid, e Maria 
Luz Galpanzora dl San Se-
bastlano, suU'impiego della 
tortura contro i detenutl po
litic!. 

I due rapporti verranno In-
viatl al segretario dell'Unione 
internazionale degli awocati, 
Lucien Janson (Bclgio). 

Rinvioto il 
processo a 

uno scrittore 
ungherese 

BUDAPEST. 26 
(g. b.) II processo contro 11 

giovane scrittore Miklos Ha-
raszti, che avrebbe dovuto 
aver inizio questa mattina da-
vanti al tribunale di Buda
pest, e stato rinviato a data 
da destinars! per rindisposi-
zione di uno dei giudici. 

Miklos Haraszti e accusato 
di aver tentato di far uscire 
clandestinamente, e illegal-
mente dallTJngneria, 11 mano-
scritto di una sua inchiesta 
sociologica su una fabbrica 
ungherese. 

II giovane scrittore, che era 
stato denunciato a piede libe-
ro ai primi di giugno (una 
copia del suo Iavoro era a 
queH'epoca in lettura presso 
una casa editrice di Budapest) 
si e presentato questa mattina 
alle 9 in tribunale accompa-
gnato dal suo awocato. La sa-
la era gremita di pubblico, so-
prattutto giovani e intellettua-
11, ma pochi minuti dopo 11 
presidente ha annunclato 11 
rinvlo adducendo la motiva-
zione di cui abbiamo detto. 

BUENOS AIRES, 26 
L'Argentina 6 paralizzata 

dallo sciopero generale pro-
clamato dai 62 sindacatl del
la confederazione generale del 
luvoro peronista In segno di 
protesta contro Tuccislone del 
suo segretario generale Jose 
Rucci, una delle principall fi
gure dell'ala conservatrice del 
« giustizialismo ». La capitale 
6 vuota e silenziosa. Solo al
cune auto private e alcuni ra-
ri tassl percorrono le strade. 
I negozi dl generi alimentari 
si sono aperti solo per tre 
ore, stamane fra le 8 e le 11 
per consentire alle massaie di 
fare la spesa. Treni, metropo-
litana. autobus, sono fermi. I 
servizi postali sono interrotti, 
i giornali non sono uscltl, 1 
locall pubblici sono rlmastl 
chiusi. 

Soltanto la grande avenlda 
Paseo Colon, dove sorge 11 pa-
lazzo della CGT, e dove in 
una sala trasformata in ca
mera ardent* la salma di Ruc
ci ha ricevuto l'omaggio dl 
una folia profondamente tur-
bata, preoccupata e, a tratti, 
eccitata, presentava una cu-
pa animazione. Quando Peron 
e giunto per inchinarsi davan-
ti alle spoglie del collabora-
tore ed amico, non vi sono 
stati applausi, ma solo alcuni 
gridi di « Vendetta! » e «Sal-
vate la patria! ». 

Peron non ha detto nulla. 
Poche ore prima, aveva par-
tecipato ad una riunione con 
alti funzionarl per esaminare 
la situazione e impartire dl-
rettive circa le indagini. 

Chi ha ucciso Rucci? Nel 
suo messaggio alia nazione, in 
cui ha promesso di colpire 
« senza pieta ». ma nell'ambi-
to della costituzione, la vio-
lenza «sla di destra, sia di 
sinistra)), il presidente prov-
visorio Lastiri si e astenuto 
dall'indicare i presunti colpe-
voli. II nuovo capo della po-
lizia Miguel Angel Iniguez. il 
capo del Fronte «giustiziali-
sta » Julian Licastro e 11 go
verno attraverso un comunl-
cato ufficiale hanno invece 
esplicitamente accusato l'ERP 
(«Esercito rivoluzlonrio del 
popolo »). Essi non hanno tut-
tavia fornito prove. Iniguez, 
messo alia testa delle forze di 
sicurezza proprio per combat-
tere e liquidare l'ERP, ha det
to di aver ricevuto « personal
mente)) una telefonata anoni-
ma con la quale la fazione 
«22 agosto» dell'ERP riven-
dicava la paternita dell'atten-
tato in cui Rucci ha trovato 
la morte. Licastro ha detto: 
« Siamo in guerra con l'ERP» 
ed ha accusato i guerriglieri 
di lottare non contro l'eserci-
to, ma contro il popolo. 

Gli osservatorl sottolineano 
tuttavia che le accuse con
tro l'ERP vanno accolte con 
molta cautela. Un'ora prima 
dell'attentato. alia CGT era 
giunto un messaggio sibillino 
quanto minaccioso, un foglio 
di carta con disegnata - una 
bara con una scritta, «Gior-
no z«ro, ora X», e una fir-
ma in caratteri stampatelli: 
Far (cioe «Forze armate ri-
voluzionarien) e Montoneros. 
Si tratta di due organizzazlo-
nl guerrigliere che si richia-
mano al peronismo e che, uf-
ficialmente, hanno deciso dl 
deporre le armi e di trasfor-
marsi in gruppi politici nel-
l'ambito del movimento <t giu-
stizialista». Chi sono dunque 
i responsabili? L'ERP. le FAR 
0 I Montoneros? O altre for
ze che hanno interesse a pre-
cipitare l'Argentina in una 
crisi catastrofica? 

L'ERP, che si dice dl ispl-
razione trozkista, e che sareb
be nato nel 1970 come «brac-
cio armato» del a Partito 
trozkista dei lavoratori», sa
rebbe diviso esso stesso in 
tre fazicni, con un totale di 
500 guerriglieri. Migliaia di 
simpatizzanti e una squadra 
speciale di addetti alle a pub
bliche relazioni» complete-
rebbero l'organizzazione, re-
sponsabile di colpl dl mano 
clamoros! e sanguincsl, come 
II rapimento del direttore del
la Fiat Condord Oberdan Sal-
1 astro. 

Uno del suoi cap! princi-
pali, Roberto Santucho, lau-

Al gran giuri 
federale 
le accuse 

contro Agnew 
WASHINGTON, 26 

La vicenda giudiziaria rela-
tiva alle accuse di corruzione 
e malversazione rivolte al vi
ce presidente degli Stati Uniti 
Spiro Agnew e esplosa in un 
palese e cHmoroso conflitto 
fra lo stesso Agnew e il mini
stro federale della giustizla 
Richardson. Quest'ultimo in-
fatti ha annunciato ufflclal
mente che presentera domani 
ad un gran giurl federale il 
materiale riguardante le accu
se mosse a Spiro Agnew, per 
il periodo in cui era governa-
tore del Maryland; il gran 
giuri dovra decidere se esi-
stono gll element! per un pro
cesso penale. e quindi perche 
lo stesso Richardson chieda al 

Congresso di dichiarare Agnew 
decaduto dalla carica. 

H vice presidente, dal can
to suo ha contrattaccato alia 
mossa di Richardson indlriz-
zando al presidente della Ca
mera, Carl Albert, una lette-
ra con la quale chiede un'in
chlesta parlamentare sul pro
prio opera to. 

reato In economia, 37 anni, 
ha tenuto di recente. nella 
clandestlnita. due conferenze 
stampa, nelle quail ha respin
to ognl compromesso con 11 
peronismo, incapace, a suo 
dire, dl risolvere 1 problemi 
deH'Argentina. 

Due settinmne fa, l'ERP 
ha attaccato un centro mili
tare dl Buenos Aires, ucciden-
do un colonnello. Lo scontro 
per6 si concluse con la cat-
tura di tredici guerriglieri. 
otto del quail erano stati 
scarcerati nel quadro dell'am-
nistia promulgata dopo la vit-
toria dl Campora. 

Sono precedent! signlficatl-
vi, ma che non bastano a In-
dicare nell'ERP il responsa-
bile della morte di Rucci. Que
sti, si sottolinea, aveva molti 
nemici in seno alia stessa 
CGT. Alcuni sindacatl lo ac-
cusavano dl eccessivo conser-
vatorismo, di sostenere la col-
laborazione con il padronato, 
di autoritarismo, dl spirito 
burocratico, di non aver lot-
tato in modo risoluto contro 
lo scioglimento di alcune orga-
nizzazioni operaie, a Buenos 
Aires e £. Cordoba, durante la 
dittatura militare. Le ulti-
me critiche, assai aspre. ri-
guardavano la sua accetta-
zione di aumenti salariall 
molto lnferiori a quelli pro-
messi da Camporn. 

Si fa inoltre notare che al
tri slndacalisti dl primo piano 
sono stati ucclsi senza che si 
pensasse ad accusare l'ERP: 
per esempio Augusto Vandor, 
leader della Confederazione 
dei metallurgicl (30 maggio 
1969). Jos6 Alonso, leader dei 
tessill (27 agosto 1971) e Dirk 
Klostermann, segretario dei 
lavoratori meccanici e dell'au-
tomobile di Buenos Aires 
(maggio 1973). 

Lo sciopero generale, comin-
ciato alle 18 di ieri (ore 23 
italiane) finira alia mezzanot-
te di oggi (ore 5 di gio
vedl in Italia). 

Ucciso 
un sindacalista 
radicale 

BUENOS AIRES. 26. 
Enrique Grimberg. un radi

cale di sinistra appartenente 
ad un sindacato peronista. ri-
vale della Confederazione ge
nerate del Iavoro di cui era 
capo Jose Rucci. 6 stato assas
sinato oggi da quattro uomini 
armati che hanno fatto irru-
zione in un appartamento di 
Buenos Aires. 

Si allargano gli 

scioperi in Bolivia 
LA PAZ. 26. 

Decine di migliaia di lavora
tori della Bolivia si sono uniti 
alio sciopero proclamato lunedi 
dagli operai e dagli impiegati 
della capitale per protestare 
contro le repressioni attuate dal 
governo contro le organizzazio-
ni sindacali. E' quasi intera-
mente paralizzato il Iavoro nel
le fabbriche e negli uffici della 
capitale boliviana e nelle altre 
citta del paese. informa il cor
rispondente della Associated 
Press. 

Con il pretesto di lottare con
tro l'attivita eversiva. il go
verno ha fatto arrestare due 
giorni fa circa 90 dirigenti del
le organizzazioni sindacali del 
paese. 
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