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LA RELAZIONE DEL COMPAGNO MAC ALU SO AL-COMITATO CENTRALE DEL PCI y 

Sono neeessari mutamenti di fondo per affrontere la crisi 
M primo punto Fesi^nza di una svol^ 
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• -\ ;"-1 Giornata di lotta 
in Lombardia e a Bari 

Manifestazione a Foggia 

. • ( 

A pag. 6 ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Pensioni: I occorre j 

presentare il disegno 
di legge in Parlamento 

A pag.9 

Uii crimine chiaramente diretto contro la pace nel Medio Oriente, contro la distensione, per oscuri disegni eversivi 
•**rwt*^* 

compiuta 
30 in un aereo 
Assassinati ad 4 ltaliam sequestrati come ostaggi? 

• • • • • ' • ; ] > - • • • - • 

I terroristi provenrvano dai Madrid — Compiuto I'eccidio il commando si e impadronitodi diciotto ostaggi e ha 
i terroristi hanno lanciato ultimatum per la liberazione di due prigionieri — Subito dopo avrebbero trucidato qi 

If 
; t e -V 
i'X> 

costretto un jet della Lufthansa a decoljare verso la capitate greca — Qui 
per la liberazione ai aue prigionieri — auoiro aopo avreooero Trucraaro quattro agenti diPS italiani — Falciato a raffiche di mitra, nell'aeroporto 

romano, un finanziere di vent'anni — Due ministri marocchini tra le vittime — Lanciate nell'interno del « Boeing » due bombe al fosforo — Hanno sparato anche contro i vigili del fuoco 

Dura condanna 

yRlMMvato' nppello alta-vigilariza j 

II Comitato Centrale del PCI# riunito per dlscutere 
della grave situazione economics del Paese, esprime 
il •• proprio sdegno per la barbara strage compiuta 
all'aeroporto di - Roma, i manifesta il suo cordoglio 
alle famiglie delle vitt ime, esprime la propria soli-
darieta e il proprio augurio ai ferit i . Att i criminali 
dl questo genere non possono avere altro scopo che 
quello di sabotare lo sforzo per una giusta pace nel 
Medio Oriente, di attentare al processo cfi distensio-
ne internazionale, di realizzare oscuri disegni ever-
sivi. II nuovo infame atto di pirateria sottolinea la 
estrema gravita del fatto che il nostro Paese sia d i -
venuto, da anni a questa parte, terreno di manovra 
di gruppi terroristici di ogni sorta e di servizi iriter-
nazionali che lavorano a fint. reazionari. . " ".,. 
V.: II Paese va difeso con estremo vigore dai peri-
coli che questa situazione fa pesare sull'ltalia. E' ur-
gente che il Parlamento sia investito del prpblema 
deh funzionamento dei servizi d'informazione pre-
posti alia difesa del Paese, e che il governo faccia 
chiarezza sulla loro opera. ., ; '.' k 

- II Comitato centrale rinnova il suo appello a tutti 
i comunisti, a tutti i democratic!, a tutte le forze an-
tifasciste per la piu ferma vigilanza contro le mano^ 
vre reazionarie. V 

I sindacati 
sdegno e 

La ' segreteria della Fe-
derazione - CGILCISL-UIL. 
— afferma un comunicato 
— condanna nel modo piu . 
severe il nuovo atto di pi
rateria aerea : consumato 
sul territorio nazionale e ; 
che ha coinvolto. ancora 
una volta, decine di vitti- • 

"me innocenti. Quesle azio-
ni minacciano la stessa 
causa del popolo Palestine- -
se e si oppongono ad una 
soluzione negoziata del 

espnmono 
cordoglio 
conditio in corso. sulla ba
se delle risoluzioni dell'O-
NU e del riconoscimento 
dei diritti di ogni popolo in-

, teressato. . • - • _ - * 
La Segreteria delta Fc-

derazione CGILCISLUIL. 
• interprete dei sentimenti di 
sdegno dei lavoratori. e-

; sprime i' proprio cordo-
' glio per tutte le vittime i. 
chiede ai governi interes-
sati una immediata inizia-
tiva per la liberazione de-
gli ostaggi. 

Strage all'aeroporto di Fiu-
micino. Un gruppo di terro
risti arabi, dopo aver forza-
to, mitra e pistole in pugno, 
il controllo di frontiera e aver 
preso in ostaggio alcuni agen
ti di pubblica sicurezza. han
no fatto esplodere due bom
be '• in - un jet della - Pan 
Arnetican-irJ attesailetdecbl*--
lo. Ventivose passeggeri sono 
morti carbonizzati (ma si te-
me che il numero delle vitti* 
me possa aumentare). Un fi
nanziere. catturato dai bandi-
ti, e stato freddato con una 
raff ica di mitra - alle spal-
le. II • commando si e poi 
impadronito - di "• un ; veli-
volo -della -Lufthansa • e a 
bordo di questo si e innalza-
to in volo verso Atene dove 
e atterrato circa due ore do
po. Qui hanno lanciato un ul
timatum per oltenere la scar-
cerazione di due arabi aire-
stati. E subito - dopo. hanno 
annunciato • di aver - ucciso 
quattro ostaggi.- • - • - -

La sparatoria, l'esplosione,; 
I'eccidio; nello spazio di un 
quarto d'ora i'aerostazione ro-
mana e ~ stata sconvolta da 
una tragedia pari soltanto a 
quelle di Monaco o di Lod. Per 
ditto il pomeriggio di ieri lo 
aeroporto e rimasto bloccato. 
con una folia attonita fuori 
delle porte di vetro. Sulla pi-
sta. nell'ala occidentale, il 
Boeing 707 delta ' Pan Am. 
squarciato in due punti del
la carlinga. All'interno i cor-
pi divorati dalle fiamme. Tra 
quest!" sono stati identificati 
due ministri * del • Marocco. 
Imani c Douffali. '"•"-
•'•-• L'azione dei terroristi e scat-
tata poco prima delle 13. ver
so le 12.56. Un gruppetto di 
uomini.: sul loro numero vi 
sono versioni contrastanti. si 
h- incolonnato, come per fa
re la fila davanti al con
trollo bagagli. Normal: pas
seggeri. quindi. in procinto di 
imbarcarsi sull'aereo. Invece. 
appena giunti davanti al po-
sto di polizia ĥ nnn tirato fuo
ri le armi. Erano sbarcati 
a Fiumidno verso mezzogior-
no da un volo della compa-
gna < Iberia ». proveniente da 
Madrid. Per piu di mezz'ora 
si erano fermati • nella sala 
transiti. al centra dell'aerosta-
z:one. senza dover varcare la 
frontiera. Nessuno. quindi, do-

Le reazioni internazionali 

Orrore in tutto il mondo 
Unanime l i conslifaiione che gti assassini di Roma S M O nemici della causa araba 

Orrore e condanna in tutto 
il mondo per la strage di Ro
ma. I primi commenti met-
tono in luce due puntl: pri
mo, che l'azione terroristica, 
come le altre awenute nel 
passato. nucce gravemente 
alia causa palestinese e, piu 
in genera le, a quelle araba, 
facendo il gioco dei nemici' 
della pace con glustizia nel 
Medio Oriente; secondo, che 
11 feroce episodio sembra sia 
stato organizzato di proposito 
per sabotare la conierenza di 
Oinevra. 

A Ginevra, negli ambient! 
dMlXMiU, la notizia e sUU 
accolta con urofonda coster-

nazione, ma con l'amara con-
sapevolezza che «non ci si 
deve sorprendere». -
• InfatU — si fa notare — an
che le due precedenti confe-
renae riguardanti il Medio 
Oriente. quella del non alii-
neatl in agosto e il vertice 
arabo di novembre, sono sta
te contrassegnate da atti di 
pirateria aerea contro l'am-
basciaU deU'Arabia Saudita, 
a Parigi, e contro un aereo 
della KLM. la compagnia ae
rea olandcae. •'-

h Londra, il Foreign Office 
ha « particolarmentc dep!ora-
to » - la strage, sottolineando 
che « atti del genere non aer-

mm!&&v*££n 

-••-.: BEIRUT, 17 
La Resistenza palestinese ha 

prontamente e fermamente 
condannato la folle strage dl 
Fiumicino. In un comunicato 
pubblicato dall'agenzia uf ficia-
le del movimento, la «Wafa», 
si afferma che ala Resistenza 
palestinese non ha nulla a che 
vedere con l'incidente di Ro
ma e la cattura di on Boeing 
737 della Lufthansa. H popolo 
palestinese — aggiunge il co
municato — non ha mat in-
trapreso azioni del genere e 
deplora profondamente cid che 
e iwenuto a Roma ». 

L'agenzia « Wafa » attribui-
sce queste dichiarazioni ad 
una «fonte autorevole* del-
lX)rganizsazione per la Libera
zione della Paiestina, la quale 
ha dichiarato ancora che l'at-
tacco di Roma «e diretto es-
senzialmente contro il popolo 
palestinese e finira per glova-
re a piani che sono contrari 
al nostro popolo*. 

«La Resistenza palestinese 
— prosegue ancora il testo 
della "Wafa" — ha chiaramen
te e fermamente reso note la 
sua posizione contro tali azio
ni come-dannose alia causa 
palestinese e ribadisce che nes-
sun combattente palestinese 
avrebbe compiuto un simile 
gesto. .-•,-• 

«II popolo palestinese, cono-
sciuto per 11 suo comporta-
mento umano — conclude il 
comunicato — non pud che 
esprimere profondo dolore per 
cid che e accaduto aU'aeropor-
to dl Roma ». 

L'attentato di Fiumicino e 
<un atto criminale ingiustlfi-
cato che fa un torto enonne 
alia resistenza »: h> ha dichia
rato questa sera un portavoce 
del cFDFLP», 11 «Fronte de-
mocratico popolare per la 11-
berazione della PalesUna» di
retto da Naif HauatmL Que
sto atto, ha detto 11 porta
voce, «non pud essere opera 
dl alcuna organlzzazione pale
stinese. ma di un gruppo to-
talmente estraneo alia Resi-
sWnsa*. - • s •,.'. '•.• • • v . ' 

vono certo a migliorare le 
prospeUive di una soluzione 
negoziata* del problems me-
diorientale. -

Analogo il commento del 
governo di Washington, per 
11 quale vl'lnfame attacco* 
saboU gli sforzi fatti «da 
parte di governi e persone 
amanti della pace* per tro-
vare «una pacifies soluzione 
alia questione mediorientale*. 

Anche la Olordania ha con
dannato, d£finendolo «barba-
ro e criminale* I'eplsodlo di 
Fiumicino « che ha provocato 
decine dl vittime fra viaggia-
tort Innocenti *. • 

po jl loro arrive aveva con-
trollato i bagagli che porta-
vano a mano. Probabilmen-
te avevano gia le armi, ma 
non si esclude che abbiano 
potuto prenderle da qualche 
complice, magari proveniente 
da altra destinazione, che li 
attendeva v all'interno • dello 
scaJo-̂ mteTBazionale: - Su vque^ 
sto aspetto, perd, non e pos-
sibile fare che supposiziohi. 

Alle 12,45 circa, i terrori
sti si sono awiati verso il 
settore di sinistra, in direzio-
ne dei due varchi dove sono 
installati i cosiddetti «metal 
detectors ». gli apparecchi che 

Stefano Cingolani 
(Segue a pagina 2) • • 

La condanna dell'OLP 

«Un atfo 

che danneggia 

la causa del 

popolo 
palestinese » 

Una agghiaccianfe immagine che sintetizza la strage dei lerr oristi. Un membro del commando, pistola alia jnano, costringe 
due ostaggi a sallre sul jet della « Lufthansa ». A terra, il f inanziere • ucciso a sangue freddo nella selvaggia sparatoria 
awenuta quando i terroristi lanciavano bombe a mano contr o I'aerto della c Pan Am» 

«I passeggeri 
disperati si ^ 
lanciavano dai 
jet in fiamme » 
• I I drammatice raceanta 

\ del testimonl. eHo viit* 
'• una blmba futfa bructa-
." ta... *. ; •. f. .< -

Crimine contro 
gli sforzi : 
per la pace nel 
Medio Oriente 
• Interrogazioni del PCI al 

presfdente del Censlgllo. 
Una dichiarazfone dl Leo-

r ne. Prase di posizione del-
" le forze politiche. 

Angoscioso 
appello f : 
degli ostaggi 
ad Atene 
• I drammatici - colloqui 
... del comandante dtl J«t 
. tedesco con i prigionieri 

a bordo. ^ ^ 

Lalterribile 
attesa ; , r 
delle famiglie 
dei sequestrati 
• Fra i prigionieri dai 

Boeing sono otto italia
ni: sei agenti di PS e due 
lavoratori dell'ASA. 

' ALLE PAGINE 2, t • 4 

I criminali hanno ancora ucciso per fare accettare il loro ricatto i 

ORE Dl TERRORE SUL JET AD ATENE 
L'angoscioso dialogo fra il comandante e la torre di controllo: « Hanno gia amniazzato quattro per
sone... Vi scongiuro agite subito,accogliete le loro richieste »-Uncorpo senza vita gettato dall'aeroo 

OGGI due modelli 
¥ EGGEVAAIO ieri sul MJ Corriere della Sera un 
articolo del comunista Re-
nolo Zanghtri, professore 
universitario e Sindaco di 

: Bologna, articolo intitolato 
«Un altro modeUo di svi-
luppo*. Se non to avete 
letto, andate a ricercarlo, e 
comunque la pensiate, vi 
sara impossible negate la 
serieta deWargomentazio-
ne e la ricchezza dei datt 
ai gvmli si appoggia, insie-
me aWequiltbrio, aUa com-
pottezsa, alia responsabUi-

' ta delle concluskmi a cut 
vi $i perviene. *Un altro 
nodeUon, appvnto, di co-

.me i comunisti usano a/-' 
frontare e trattare i pro. 
blemi della nostra societa • 
e dell'impegno con cut si 
propongono di contribute' 

a risolverli acendo di mira 
il bene comune. 

Proprio nello stesso gior-
' note si poteva leggere la' 
cronaca della giornata con-
clusiva del congresso del 
PRI mUanese: vi & dato 
conto, tra Valtro, di un dl-
scorso pronunciatovi dai-
Von. Bucalossi, mmistro 
per la ricerca scientific*, 
discorso che pub de/inirsi 
anch'esso «ttn altro mo
deUo », ma un modeUo del
la leggtrezza, della super-
ficiaUta, delta frettolosa 
contentabUita, con cui un 
uomo, che dovrebbe essere 
un uomo di scienza, e dun-
que esigente prima di tut
to net confronti di se stes
so, si pone di fronte ai 
problemi dei rapporti con 

: i comunisti. Sentite questo 
campione di meditazione e 

• di approfondimento: « n 
compromesso storico, in 
altri termini, fa parte del 
quadro politico generate in 
Europa, per il raggiungi-
mento di certi obiettivi 
strategic! che sostanzial-
mente rimangono gli stes-
si». II sospetto che molti 
nostri awersari siano sem-
plicemente dei poltroni, ci 
pare, davanti a queste pa
role di Bucalossi, stngotar-
mente fondato: «_ certi 
obiettivi strategici che ri
mangono gli stessi *. Certi: 
quali? Gli stessU di quan
do? 

Ma il ministro per la ri
cerca scientifica e felice di 
cavarsela coil, senza nep-
pur compiere un vago ge
sto di voler pagare il dazio. 
Sgli si e limitalo ad ag- • 
giungere che i rcpubbllcant 

' debbono • « riproporsi ' la 
questione del PCI*. Sara 
proprio il caso che almeno 
Bucalossi lo faccia al piu 

' presto, tanio piu, ha poi 
detto, che «con il PCI si 
pud e si deve discutere*. 
Non potete immaginare co
me queste parole mettano 
in imbaruzzo i comunisti, i 
quali vivono nel timore che 
Von, Bucalossi voglia final-
mente discutere con loro.. 
Come faremo?, si chiedono 
'smarritL Ma faranno bene 
, a tranqutnizzarsi. Bucalos
si em ed i rimasto lo stes-

, so, vale a dire un social-
' democrutico, e voi sapete 
come la pensiamo: i social-
democrattel stanno ai co-„ 
munisti come il gestore di 

• un otto vblante sta a un 
: aviatore. 

Forttfcraccio ' 

ATENE, 18 mattina. 
La morte per mano dei cri

minali che hanno partato a 
termlne la strage all'aeropor
to di Fiumicino a Roma, ha 
continuato a mietere vittime 
qui all'aeroporto di Atene do
ve l'aereo tedesco con il com
mando arabo a bordo e I It 
ostaggi rastrellati prima delle, 
partenza, era atterrato alle 
15,50. Secondo notbde contrad-
dittorie prima smentite e poi 
confermate, quattro degli o-
staggi sarebbero infattt stati 
uccisi sull'aereo perch* le ri
chieste dei dirottatorl non 
erano state subito accolte del 
governo greco. 
> Nel cuore della notte e 
alle prime lucl dell'alba, le 
trattative tra le autorita gre-
che nella torre di controllo e 
i terroristi salTaexeo, proae-
guivano drarrrmaticafnente. 
Ad un certo panto, 1 terrori
sti hanno fatto eapeze di vo
ter consegnare a doe amba-
sclatori arabt un agente ita-
liano gravemente ferito e che 
stava morendo. Gli Italian! A 
bordo, secondo le ultime no-
tizie, erano, alia partenza da 
Roma, otto: set agenti di fft 
, (Segue m p*$km f> •• 
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M 
Le due rapide fasi deU'inf ame attentato a Fiumicino: la strage sulFaereo US A e il sequestro su quello tedesco .< i' 

>* *» 

.<> 

Mitra e pistola alia schiena agenti e operai costretti a salire sul Boeing della Lufthansa dove gia altre persone avevano cercato uno scampo - Han-
no sparato a raffica anche verso i vigili che correvano a spegnere l'incendio - L'uccisione del finanziere ventenne - II gruppo dei terroristi era giun-
to con un volo da Madrid - Nel giro di un'ora la partenza per Atene - Potevano esplodere anche tutti i depositi di carburante esistenti nello scalo 

L'agghiacctante sequeriza del sequestro degli ostaggi a Fiumicino. Nell a prima foto# un terrorists col mitra imbracciato sorveglia dal port el lo dell'aereo che nessuno si awicini; nella foto successiva il comandante del jet e un tecnlco del I'ASA vengono spinti verso I'aereo da 
un altro terrorists che impugna la pistola. A terra vi e il corpo del giovane finanziere falciato da una raffica di mitra. Nella terza foto, ostaggi e terrorists entrano nell'aereo, mentre sulla porta aitri due membri del commando seguono i'operazione 

I 

Da cinque anni 
la sanguinpsa 

spirale 
di attentati 

La strage di Fiumicino e l'ul-
timo di • una lunga serie di 
cruenti episodi di terrorismo, 
compiuti da commando arabi o 
presunti tali, o comunque ad 
essi attribuiti. e nei quali a ge-
sti assurdi e irresponsabili si 
e piu volte intrecciata, secondo 
la esplicita denuncia della Re-
sistenza palestinese, la trama 
oscura della provocazione. Ri-
cordiamone i piu clamorosi. 

La prima vittima risale al 
26 DICEMBRE 1968: nell'attac-
co a un aereo della «E1 Al> 
ad Atene un passeggero israe-
liano resta ucciso e una hostess 
ferita. - Analogo episodio due 
mesi dopo (18 FEBBRAIO 1969) 
a Zurigo: muoiono un passeg
gero e un palestinese. 

H 27 NOVEMBRE 1969 una 
bomba lanciata contro l'ufficio 
della «E1 Al» di Atene pro-
voca la morte di un ragazzo 
greco e il ferimento di due al
tre persone. II 10 FEBBRAIO 
successivo ancora un aereo del
la <E1 Al> viene assalito a 
rafficbe di mitra sulla pista 
dell'aeroporto di Monaco di Ba-
viera: un passeggero perde la 
vita, otto sono i feriti. 

II 21 FEBBRAIO 1970 si veri-
ftcano due episodi rimasti fino 
ad oggi oscuri: una bomba 
esplode su un aereo della 
c Swissair >, decollato da Zuri
go, provocando la morte di 47 
passeggeri e dei membri del-
l'equipaggio; quasi contempo-
raneamente, una esplosione si 
verifies anche a bordo di un 
jet della < Austrian Airlines > 
in volo tra Francoforte e Vien
na. ma il pilota riesce ad atter-
rare. Nessuna • organizzazione 
palestinese ha mai rivendicato 
questi due attentati, verificatisi 
nel momento in cui Israele era 
sotto accusa, di fronte alia pub-
blica opinkme intemazionale, 
per il terroristico «raid» aereo 
sulla fabbrica egiziana di Abu 
ZaabaL dove 80 operai persero 
la vita, bruciati dal napalm. 

Fra il * E IL t SETTEMBRE 
1970, dirottamenti a catena ad 
opera del Fronte Popolare per 
la Ltberazione della Palestina: 
un jumbo della « Panamerican > 
viene fatto atterrare e poi e-
splodere al Cairo; un jet della 
TWA e due della BOAC sono 
fatti atterrare nel deserto di 
Zarqa, presso Amman, dove poi 
saranno distrutti da cariche 
esplosive; fallisce 0 dirotta-
mento di un aereo della «E1 
Al» a Londra. Proprio il tri-
plke dirottamento su Zarqa for-
nira a re Hussein 1'occasione 
per il sanguinoso attacco contro 
la Resistenza palestinese. nella 
seconds meta dello stesso mese 
di settembre 1970. 

L'S MAGGIO 1972 un Boeing 
707 della <Sabcna> (belga) 
viene dirottato su Tel Aviv da 
un commando di «Settembre 
oero >; i c paras » israeliani at-
taccano i guerriglieri: nella 
sparatoria restano uccisi una 
passeggera e due palestinesi; 
I feriti sono quattro. Ventidue 
giorni dopo, uno degli episodi 
piu dranunatici ed assurdi: il 
30 MAGGIO, tre giapponesi, re 
clutati dal Fronte Popolare. 
aprono il fuoco aH'impazzata 
oontro la folia nell'aerostazione 
di Tel Aviv: 24 passeggeri, qua
si tutti stranieri, restano ucci-

• U t 77 feriti. , 

• H 5 SETTEMBRE e la volta 
della tragedia di Monaco di Ba-
viera: un commando di « Set
tembre nero> occupa la palaz-
zina dove sono alloggiati gli 
atleti israeliani e ne cattura 
nove, mentre altri due restano 
uccisi; dopo estenuanti tratta-
tive, i terroristi. con gli ostag
gi, raggiungono raeroporto di 
Furrstenfeldbruck, dove la po-
lizia della RFT ha loro teso un 
agguato: nella sparatoria re
stano uccisi tutti gli ostaggi, 
cinque terroristi e un agente di 
polizia. Altri tre palestinesi ven
gono arrestati, e saranno rila-
sciati nel mese di novembre, 
dopo il dirottamento. sempre ad 
opera di < Settembre nero>, di 
un aereo della «Lufthansa >. «. 
• II 1° MARZO 1973 ancora 
cSettembre nero> organizza lo 
attacco alTambasciata dell'Ara
bia Saudita a Khartum: cinque 
diplomatic! (due dei quali ara
bi) vengono presi in ostaggio; 
tre di essi — due americani e 
un belga — vengono uccisi; due 
giomi dopo i terroristi si ar-
rendooo alle autorita sudanesi. 

Da questo momento escono 
di scena sia il Fronte Popolare 
che cSettembre nero> (le uni-
cbe organizzazjoni palestinesi 
responsabili di atti di terrori
smo. disapprovati da tutti gli 
altri gruppi e dall'OLP) e co-
mincia la serie delle azioni 
compiute da gruppi fantomatici, 
mai conosciuti in precedenza e 
sempre duramente e recisaroen-
te sconfessati da tutta la Resi
stenza palestinese. 

H 9 APRILE 1972 viene fatta 
saltare in aria la residenza del-
l'ambasciatore israeliano a Ci
pro. mentre sette terroristi as-
salgono un aereo della c El Al > 
neU'aeroporto di Nicosia: tre 
agenti restano uccisi. numerosi 
i feriti. -.,-•- t . . . 
- D 20 LUGLIO, un commando 
arabo-giapponese dirotta un 
jumbo della compagnia nippo-
nica JAL. che dopo varie vicis-
situdini verra fatto saltare in 
aria a Bengasi; una ragazza. 

- membro del commando, resta 
uccisa. 

II 5 AGOSTO, sparatona e 
lancio di bombe contro i pas
seggeri di un volo della TWA 
ad Atene: 4 morti e 55 feriti. 

Un mese dopo. il 5 SETTEM
BRE, sei terroristi occupano la 
ambasciata saudita di Parigi e 
prendono alcuni funzionari in 
ostaggio; ottenuto un aereo. vo-
lano per tre giorni nei cieli del 
Medio Oriente e finiscono per 
arrendersi alle autorita del 
Kuwait. 

n 26 NOVEMBRE scorso. in-
fine. un altro jumbo della KLM 
(oiandese) viene dirottato da 
un commando arabo; ma la vi-
cenda si conclude senza tragi-
che conseguenze neU'aeruporto 
di Dubai, capitate dell Abu 
Dabi. -

n quadro dei risvolti terrori-
stici del conflitto mediorientale 
non sarebbe tuttavia compieto 
senza ricordare il gravissimo 
atto di pirateria compiuto agli 
mizi di quest'anno dagli israe
liani; il 20 febbraio. caccia di 
Tel Aviv abbattono deliberata-
mentc, nel cielo del Sinai, un 
aereo di linea libico: 106 per
sone, fra passeggeri e membri 
deU'equipaggio, perdono la vita 
fra i rottami dell'aereo. 

g.l. 

• (Dalla prima pagina) 
rivelano la presenza di armi 
addosso ai viaggiatori in pro-
cinto di partire. Nel momen
to in cui avrebbero dovuto 
passare il controllo hanno 
spianato contro i poliziotti pi
stole e mitra «tascabili >, ti-
po cSten», di fabbricazione 
inglese. 
•" Secondo alcune delle testi-

monianze raccolte i criminali 
hanno cominciato immediata-
mente a sparare in aria e 
contro le vetrate. Uno di essi, 
probabilmente il capogruppo, 
ha estratto di tasca una pi
stola e ha dato il segnale di 
inizio. cHo sentito un urlo — 
dice uno Stewart che si tro-
vava 11 accanto —e immedia-
tamente dopo i colpi delle ar
mi da fuoco >. Tutt'attorno in-
fatti si vedono i fori dei pro-
iettili nelle vetrate, i tubi al 
neon spaccati e gli impianti 
di condizionamento dell'aria 
squarciati. 

~ Tutto 6 stato troppo rapi-
do per poter avere una rico-
struzione precisa di quegli at-
timi drammatici. Tra le urla 
dei passeggeri. il fuggi-fuggi 
generale. il commando ha pre-
so con se sei agenti di polizia. 
Poi ha sfondato una porta a 
vetri ed e sceso lungo la pas-
serella - dell'uscita n. 15 fin 
sulla pista, puntando le armi 
contro gli •• ostaggi. A questo 
punto. si & diviso in due grup
pi. Alcuni con gli ostaggi, si 
sono awentati lungo le passe-
relle di un Boeing 737 della 
Lufthansa, la compagnia di 
bandiera tedesca. . -
- Altri, invece. hanno attra-
versato di corsa la piazzola 
di sosta e si sono diretti ver
so un Boeing 707 della Pan 
American, in attesa di parti
re per Beirut. Giunti davanti 
ai portelli anteriore e a quel-
lo posteriore , hanno pettato 
nella carlinga due bombe in-
cendiarie (al fosforo hanno 
precisa to gli artificieri). Si 
sono udite dall'estemo due 
esplosioni. La fusoliera si e 
squarciata nella parte poste
riore, mentre a prua . usci-
vano Iingue di fuoco. Tra 
grida agghiaccianti. si so
no visti alcuni passeggeri lan-
ciarsi dal portello laterale. 
senza 5o scivoio d'emergenza 
e cadere sul cemento. della 
pista, mentre altri cercavano 
inutilmente di trovare scam
po alle fiamme che avevano 
invaso in un attimo gran par
te dell'abitacolo. I passeggeri 
imbarcati erano 59. di cui un
did in prima classe. Di questi 
nessuno si salvato. Tra lo
ro si trovavano i due ministri 
del Marocco. L'effetto delle 
bombe incendiarie e stato an
cora maggiore poxiie la mag-
gior parte delle persone si era 
gia allacciata la cintura di 
sicurezza e quindi non ha 
fatto in tempo neppure ad al-
zarsi dal sedile. 

La strage non ha assunto 
proporzio ancora piu ampie 
grazie alia prontezza di alcuni 
lavoratcri. -che, mettendo a 
repentaglio la loro vita, hanno 
chiuso le boccne da dove ve-
niva pompato il cherosene nei 
serbatoi. In caso contrario 
non sola Q veiivok) si sareb
be disintegrato, ma sarebbe-
ro saltate in aria le trenta 
autobotti che stavano rifor-
nendo gli altri jet in sosta 
l'uno accanto all'altro (ve ne 
erano ben .quattro nello spa-
zio di 150 metri). Senza con-
tare che alle loro spalle si 
trovava U deposito v della 

SERAM. con 800 mila litri di 
carburante. 
. II Boeing della Pan Am pro-
veniva da Madrid dove aveva 
fatto scalo dopo esser parti
te da New York e aveva com
piuto una breve sosta prima 
di levarsi in volo verso Bei
rut: Sulla piazzola ' accanto, 
tra il jet della Pan Am e 
quello della Lufthansa di cui 
si sono iropadroniti i terro
risti, era in attesa di partire 
anche un velivolo della Air 
France. II pilota e riuscito 
in tempo a far chiudere i 
portelli. Per un attimo equi-
paggio e passeggeri hanno te-
muto il peggio. ed hanno as-
sistito terrorizzati alio svilup-
po del dramma. 
-* Mentre, krfatti, sull'aereo 
americano divampava - l'in
cendio, attomo a quello tede
sco si apriva una sparatoria. 
A bordo, si • trovavano nu-
merose persone di servizio 
sul piazzale le quali, impau-
rite dagli spari, vi si erano 
rifugiate. Non e'erano pas
seggeri, ma soltanto l'equi-
paggio: il comandante Krose 
e l'impiegata Helen Hanel. 
i'addetto ai servizi di sicu-
rezza Rosenbuch due piloti e 
due hostesses. Era ghmta da 
Monaco e sarebbe dovuto ri-
partire • per - Beirut; in quel 
momento era in attesa dei ri-
fornunenti. • - - - ' * 
• Secondo la testimoniaraa di-
retta di un motorista, tre ter
roristi hanno portato a bordo 
i sei. polizictti mentre gli al
tri lanciavano le bombe sul 
Boeing della Pan Am. Questi 
ultimi si sono poi diretti ver
so I'aereo sparando rafftehe 
di mitra contro Taerostazione. 
Saliti a bordo hanno costretto 
il finanziere Antonio Zara, 
venti anni. che si trovava al 
momento dell'attentato in ser
vizio accanto alle scalette, a 
scendere insieme al coman
dante per un ^ controllo del
le apparecchiature di terra. 
Sembra che lo Zara abbia 
tentato di reagire impugnan-
do la pistola. A questo punto 
uno dei banditi che era ri-
masto sulla porta daH'aereo 
c m il mitra in mano lo ha 
colnito alia schiena con una 
raffica. La pistola del giova
ne agente e stata poi trovata 
sulla pista vicino al punto in 
cui e stramazzato al suolo in 
fin di vita. Aveva un proiet-
tile in canna.: >; 

Saliti di nuovo a bordo. han
no costretto il comandante ad 
una spericolata manovra per 
allontanare Taereo dal par-
cheggio, la piazzola n. 13. 
mentre sulFarea di sosta n. 15 
circa 80 autobotti dei vigili del 
fuoco attomiavano il Boeing I 
della Pan Am nel tentativo di 
spegnere l'incendio. «Hanno 
sparato raffiche anche contro 
i pompieri — dicono alcuni o-
perai addetti ai servizi di ter
ra — e anche contro il per-
sonaie che stava lavorando 
attomo agli aerei >. 
. II jet della Lufthansa, con 
a bordo i terroristi e gli 
ostaggi e decollato alle 13.31. 
Intanto gli schhimogeni ave 
vano spento le fiamme sul-
I'altro aereo.' Decme di au-
toambulanze, a sirene spie-
gate, hanno raccolto i feriti e 
li hanno portati negli ospeda-
li phi vicini. Al pronto soc-
corso di Ostia. dove e spirato 
il giovane finanziere, al S. 
CamHlo, al S. Eugenio ecc. 
Ventitre sono i'. ricoverati 
negli ospedali. Trenta i mor
ti accertati, uno si e spento du
rante il trasporto in ospedale; 

28 sono stati estratti dalla 
cabina completamente distrut-
ta;. .tra cui, probabilmente 
la stessa moglie del * co
mandante. Questi, riuscito a 
mettersi in salvo, nonostante 
alcune ferite, ha cercato inu
tilmente di rientrare nella 
carlinga, , gli agenti ' glielo 
hanno impedito. • •.'•.-• • 

- Tra le vittime, ripetiamo, 
gli esponenti del governo ma-
rocchino. - Si tratta ^ precisa-
mente di Abdel Latif Imani, 
responsabile del dicastero per 
la pianificazione, lo sviluppo 
regionale e raddestramento e 
Mounir Douffali, sottosegreta-
rio per la gioventu e lo sport. 
Questi era entrato a far par
te del governo il 19 novembre 
scorso. mentre Imani faceva 
parte anche del gabinetto 
precedente. I due ministri 
erano accompagnau* dal se-
gretario generale delle finan-
ze e dall'assistente del mini-
stro Imani. 

Altre testimonialize raccol
te nel pomeriggio, mentre 
ormai raeroporto era popola-
to soltanto di polizictti, vigi
li del fuoco e giornalisti, par-

lano di un terrorista ferito. 
In particolare un passeggero 
del volo Pan American, ri-
masto leggermente ustionato 
dice di aver - visto un com-
ponente del' commando san-
guinare al volto e cadere sul
la scaletta dell'aereo con la 
pistola in pugno. • - -

Agghiaccianti sono i raccon-
ti dei pochi che sono saliti a 
bordo: corpi carbonizzati, 
accasciati sui sedili. II pre-
sidente del consiglio Rumor, 
giunto sul posto e voluto sa
lire sul jet. Ne e uscito scon-
volto. terreo in volto. Altri 
esponenti del governo sono 
giunti nel pomeriggio di ieri 
a Fiumicino, cosi come rap-
presentanti del nostro par
tita. •• • < - * . . - » - -
• AlTaeroporto si trovava an
che il primo ministro del Ma
rocco Ahmed Osman che do-
veva partire per Teheran con 
I'aereo della Air France in 
sosta sulla piazzola n. 14 pro
prio tra i Boeing della Luf
thansa e quello della Pan 
Am. H primo ministro e stato 
ospitato nella sala cerimonia-
le del c Leonardo da Vinci > 

Gia altre volte I'aeroporto romano al centro di drammatici episodi 

I «precedenti neri» 
al Leonardo da Vinci 

L'ultimo «caso» riguarda i cinque arrestati a Ostia in possesso di lanciamis-
sili • Inquietanti particolari emersi ieri al processo contro i cinque impufati 

L'aeroporto di • Fiumicino ' e 
stato altre volte teatro di gravi 
azioni terroristiche compiute in 
questi ultimi anni. In altri casi 
invece e stato utilizzato come 
base di partenza per c opera-
zioni > che si sono concluse an
che sanguinosamente ' o con 
vere e proprie stragi, • come 
quella consumata all'aeroporto 
di L o d . - > • ' J 

Ecco un sintetico quadro dei 
principali episodi di terrorismo 
verificatisi dal 1968 ad oggi. • 

23 LUGLIO 19«S: terroristi 
arabi imbarcatisi a Fiumicino 

costringono un aereo della El Al, 
in volo da Roma a Lod, ad at
terrare ad Algeri. ,t . 
' 29 AGOSTO 1969:' salgono a 
Fiumicino i dirottatori dell'aereo 
della TWA in servizio sulla rotta 
Los Angeles-Lod. L'apparecchio 
e costretto ad atterrare a Da-
masco. 

8 MAGGIO 1972: un gruppo di 
terroristi imbarcatisi a Fiumi
cino si impadronisce di un 
aereo della Sabena in volo da 
Bruxelles a Lod. 

30 MAGGIO 1972: salgono a 
Fiumicino suH'aereo della Air 

nolle, dal « toing w della Pan Am i vtyH «M tmc», —»• la Utc* dttla feHelettrlche, parfano via I carpi cartoninati 

^ ^ ^ r ^ i ^ k a & , k>te!iii$\:;^&^£^ A&J^f^4j^MkC;A}& ; ^ > m « a 

France che li portera a Lod 
i tre « kamikaze » giapponesi che 
compiranno per conto del Fron
te popolare per la liberazione 
della Palestina. il massacro nel-
raeroporto della capitale israe 
liana. " , . 

31 MAGGIO 1972: una giovane 
libanese, Amki Kheirie Jomaa. 
viene arrestata a Fiumicino. 
Viene trovata in possesso di 
armi. • *--, 
' 16 AGOSTO 1972: un mangia-

nastri «imbottito > di esplosivo. 
consegnato da due arabi a due 
ragazze inglesi, imbarcatesi a 
Fiumicino su un aereo della El Al 
diretto a Lod, esplode nel com 
partimento bagagli. I due arabi 
vengono arrestati e quindi niessi 
in liberta prowisoria. ; 

25 NOVEMBRE 1972: quattro 
valigie piene di armi di prove 
nienza libica sono abbandonatc 
airaeroporto di Fiumicino. 

4 APRILE 1973: due arab. 
trovati in possesso di armi e 
materiale esplosivo vengono 
arrestati a Fiumicino. Hanno 
passaporti iraniani. 

27 APRILE 1973: un' dipen 
dente italiano della El Al. Vit-
torio Olivares. viene assassinato 
in pieno giorno nel centro di 
Roma. Responsabile delTomic:-
dio e Moulhan Saif-Din Al-Ma-
moun, figlio di un awocato di 
Damasca .; ; ' l i * - ' 

5 SETTEMBRE 1973: cinque 
arabi annati di landamissili 
sono arrestati in un apparta-
mento di Ostia. II gruppo di ter
roristi meditava - di dare 1'as-
salto all'aeroporto di Fiumicino. 

Al processo contro questi ul
timi e venuto fuori un particolare 
interessante che potrebbe aiutare 
a fare luce anche sulla strage di 
ieri airaeroporto di Fiumicino. 
Cosi almeno si sostiene negli am 
bienti della questura romana. 

Infatti agli atti del proce«*o 
contro il giordano Azmicany 
Mahmoud. ralgerino Amin El 
Endi. il siriano Gabriel Khourl 
(in carcere) e riracheno Ahmed 
Ghassam Al Hadithi e il libico 
Ali El Fergani Al Tayeb (in 
liberta prowisoria) e'e il rap-
porto di un funzionario deU'uf-
ficio politico della questura di 
Roma, dottor Spinella. nel quale 
si afferma che lo stesso infor-
matore che permise alia polizia 
di Tare irruzione nell'apparta-
mento di Ostia avrebbe rivelato. 
un mese e mezzo fa. che si 
preparava un piano per liberare 
gli arrestati. 
- Questo piano sarebbe stato 
preparato da un c commando» 
arabo e sarebbe stato siglato 
come € operazione Hilton >. Con 
avrebbero dovuto fare i mem
bri del € commando* e come 
avrebbero cercato di ottenere la 
scarcerazkme dei tre arabi an
cora in carcere non e spiegato. 
Ora. l'ufficio politico, nel qua
dro delle indagini suH'efferata 
strage all'aeroporto, punta an
che su questa « rivelazione » per 
tentare di identincame i respon
sabili. 

Per la cronaca il processo 
ieri e stato rinviato al 28 di 
questo mese dopo rinterrogatorio 
di Mahmoud, il quale si e pro-
clamato innocente. I giudici han
no respinto una istanza dj li
berta prowisoria avan 
difensori dei tra 
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II drammatico messaggio del comandante del jet della Lufthansa dalla pista deiraeroportodi Atene 

<FATE PRESTO, 0 CI AMMAZZANO TUTTI...» 
Ora per ora rangosciosa trattativa fra i terroristi e le autorita greche'- Sono accorsi alio scalo anche gli ambasciatori arabi,italiano, austriaco e 
tedesco - Giunti dall'Italia i sottosegretari Sarti e Granelli - « Uno degli ostaggi lo hanno uccisoqui, nella cabina di pilotaggio...» - II governo 
greco in un primo tempo pareva disposto ad accogliere l'ultimatum, nelle prime ore della mattina sembra avere mutato atteggiamento 

- (Dalla prima pagina)', 
(4 sarebbero stati assassina-

. ti) e due dipendenti dell'ASA. 
, Ma sul jet tedesco vi sareb-

bero — secondo una comu-
• nlcazlone radio da bordo del

l'aereo — anche donne e 
\ bambini. . . . 
- - Che cosa chiedevano 1 ter-

; roristi giunti da Roma? La 11-
- berazlone di due arabi dete-

nutl nelle carceri dl Atene per 
" un recente attentato portato 
- a termine nella capitate greca 
' e nel corso del quale erano 
' rimaste uccise due persone e 

alcune decine ferite. • - ^ •-
\ Appena 11 jet tedesco era 
sceso sulla pista, 11 comandan
te Joe Kroese aveva comuni-
cato'alla torre di controllo, 
con voce tesa ma ancora cal-
ma, le richleste del « comman
do*)) che si trovava a bordo: 
liberazione immediate dei due 
detenuti per l'attentato in 
Orecia e rifornimento • per 
l'aereo. Da quel momento, co-
minciava l'estenuante e dram-

, matico dialogo tra la cabina 
di pilotaggio dell'aereo e • la 
torre < di - controllo presso la 
quale erano confluiti alcuni 
mlnistri greci, 11 capo della 
polizia e altre autorita, oltre 
aU'incaricato d'affari italiano. • 
I terroristi ripetevano la loro 
richiesta. - * • * 
' Ad un certo' momento, il 
dialogo diventava serrato ' e 
drammatico. II - comandante 
deU'aereo, nel microfono del 
radiotelefono, gridava che il 
governo greco doveva obbedi-
re immediatamente ^ perche 
uno degli ostaggi era gia sta
te portato in cabina, pochi mi-
nuti prima e ucciso sotto 1 
suoi occhi. Dopo pochi istanti, 
infatti, il corpo di un uomo 
non identificato veniva getta-
to dall'aereo. II dialogo ri-
prendeva terribile. Intanto 
alia torre di controllo erano 
stati fatti arrivare gli amba
sciatori di alcuni paesi arabi 
perche intervenissero sui ter
rorist! per evitare una strage. 
Ma era tutto inutile. - Dal-
l'aereo si rispondeva ancora 
con il crepitio delle armi. 

Gli ambasciatori arabi pre
sent! all'aeroporto erano quel-

11 della Stria, dell'Egitto. del
la Libia, del Libano, del Ku
wait e dell'Arabla' Saudita. 
Qualcuno dl loro veniva fatto 
parlare con gli ' uominl del 
« commando », ma questl era-
no irremoviblli: volevano par
lare con i loro compagnl pri-
gionieri ad Atene e basta. Non 
volevano ulterior! rinvil. A di-
mostrare che non stavano 
scherzando facevano dire - al 
comandante che altri tre 
ostaggi erano stati trucldatl 
aU'interno dell'aereo. II co
mandante del jet, a questo 
punto, affermava al microfo
no e. nuovamente, gridava di-
sperato che non era piu tem
po di indecisionl, che i ter
roristi stavano facendo sul 
serio e che avrebbero fatto ' 
saltare l'aereo. Le ultime pa- , 
role venivano ancora coperte 
da altri spar! e grida. In que
sto clima, le autorita, greche . 
decidevano di far trasportar©' 
all'aeroporto i due arabi de
tenuti in Grecia, che giunge-
vano, poco dopo, nella palaz-
aina dell'aeroporto, scortatl _ 
da decine dl poliziotti. Ma le '• 
cose non si chlarivano affat-
to e la trattativa continua-
va sfibrante. Un portavoce 
greco faceva sapere che llbe-' 
rare i prigionieri sotto la ml-
naccla delle armi sarebbe sta
te «troppo umiliante per il 
governo». La dichiaraziorte 
sollevava le accorate proteste 
di moltissimi tra i present!. 
II rappresentante italiano si 
offriva come ostaggio in cam-
bio di qualcuno di quelli che' 
si trovavano a bordo. • - • .. 

Dall'Italia era intanto parti
te un aereo militare con a bor
do - i sottosegretari - Sarti e 
Granelli direttl ad Atene per 
rappresentare 11 governo ita
liano nella drammatica trat
tativa. 

Telefonate ansiose si incro-
ciavano, nel frattempo, tra il 
governo italiano, quello greco 
e quello tedesco. I terrorist', 
dall'aereo, ' cominciavano a 
scandire il tempo con precisi 
ultimatum dopo il quale sa
rebbe stata la strage totale. 
L'ambasciatore siriano ottene-
va una proroga. Poi veniva 
precisata una nuova scadenza. 

Chi sono 
gli ostaggi 

* . ' ' * ~ . • * • * » . i . 
. i • - • * 

Sei giovani agenti di PS e due lavora-
tori italiani fra i prigionieri nel Boeing 

si. 

!i£ 

L'agente di PS Ciro. Strino, uno dei sequestrati 

"" Quanti sono. chi sono gli ostaggi? Quanti di loro sono italiani? 
Le domande si sono intrecciate fino a Tarda notte. Le risposte 
non sono ancora tutte sicure. Si da per certo che almeno otto 
italiani sono fra i diciotto prigionieri nel l'aereo della Lufthansa. 
Sei sono agentt di pubblica sicurezza. il meno giovane di ap
pena 24 anni. Altri due cstaggi sono dipendenti dell'ASA. Di uno 
si sa anche il nome: e it capo reparto Domenico Ippoliti. 42 anni, 
sposato con due bambine. abitanle a Ciampino, in via Marino. 
La casa della madre di Domenico Ippoliti s'e riempita df parenti 
di amici. tutti intorno alia moglie Jolanda. alle figlie Daniela 
12 anni, Paola di nove. . . . . 

• Salvatore Fortuna. uno dei sei agenti di pubblica sicurezza 
presi in ostaggio e nato 21 anni fa a Catania. Un anno fa si e 
arruolato nel corpo di pubblica sicurezza ed e stato assegnalo 
quale radiotelegrafista alio scalo internazionale di Fiumicino. Pri
ma di arruolarsi. era impiegato in una ditta di radiotecnica. Circa 
un anno fa venne chiamato in un commissariato di pubblica si
curezza per riparare un apparecchio radio: il funzionario in 
quella occasione lo convinse ad arruolarsi. Egli e il quinto di 
nove fratelli e sorelle. II padre. Gaetano. e un poligrafico in pen-
sione ed ha lavorato fino a qualche anno fa nel reparto stereo-
tipia del quotidiano c La Siciiia > di Catania; la madre si chiama 
Gaetana Strazzulla. La notizia che Salvatore Fortuna e in mano 
ai terroristi ha gettato nella desolazione la famiglia che abita 
in via Felice Fontana 4. a Nesuma Superiore. alia periferia della 
citta. 

Un altro degli agenti presi in ostaggio e Ciro Strino. un gio
vane di Casoria. un grosso comune a pochi chilometri da Napoli. 
Fa parte del quarto raggruppamento mob:Ie di Roma e svolge 
il scrvizio neH'aeroporto di Fiumicino. -

La notizia della presenza dell'agente Francesco Lillo. di 22 
anni. di Bitonto (Bari), tra gli ostaggi e giunta alia questura 
di Bari ieri sera. Un ufficiale si e recato a casa dei genitori dcl-
l'agente in via Ferdinando Aporti. nella parte vecchia del paese. 
per portare la notizia. Nell'abitazione si erano gia radunati pa
renti ed amici dei Lillo i quali avevano udito alia radio il nome 
del giovane. 

Francesco Lillo. figlio di una guardia campestre. si era arruo
lato nel 1971. AH'inizjo di questo mese l'agente ha trascorso una 
licenza di sette giorni a Bitonto. .. <-
• L*angente di polizia Vincenzo Tomaselli ha 24 anni ed d nato 

ad Agira (Enna). E' figlio unico di un commerciante di vini e 
granaglie. Giovanni. Morto 1'anno scorso all'eta di 72 anni. La 
madre si chiama Serafina Motta ed ha 44 anni. Viconzo Tomaselli 
si e arruolato nella pubblica sicurezza due anni fa. 

II quinto dei sei agenti di pubblica sicurezza che si trovano 
nelle mani dei terroristi e Andrea Diliberto: ha 22 anni. e figlio 
di un contadino di 42 anni. Giuseppe, ed ha una sorella di 16. Rosa. 
e arruolato nel corpo di pubblica sicurezza da due anni c, prima 
di entrare a far parte della polizia, aveva la\orato come conta
dino e come manovale. > , 

Infine deiragente Mano Muggianu si e appreso che e nato 
20 anni fa a Dorgali (Nuoro) in una famiglia di modeste condi-
zkmi economiche. Egli ha lavorato come apprendista muratorc 
fino al 1972 quando si e arruo'ato. Ncll'agosto scorso c stato as
segnato aU'aeroporto di Fiumicino con manskmi di sorveglianza 
e controllo delle porte elettroniche. 

Poco si sa. quasi nulla, degli altri ostaggi a bordo del Boeing 
atterrato ad Atene. Dovrebbero esst-re una decina. Ma la Luft
hansa ha comumcato niente altro che i nomi deU'equipaggio: il 
comandante Joe Kroese. il secondo pilota Karl Hems Kiess, la 
hostess franccsc Claude Poinsard Taustriaca Helen Edith Hand. 
la tedesca Uta Hottman e il mcccanico Roscmbusch. 
Molti. come si VA*V». sono i vuoti da riempire per arrivare alia 
tifra dei diciotto prigionieri. Molte le domande che attendono 

una risposta. La piu tremenda e: chi di loro e gia stato 
»? • — - • 

A questo punto, si decideva 
dl far parlare con i terroristi 
dell'aereo i due uominl pri
gionieri In Grecia. Uno del 
due afferrava 11 radiotelefono 
e" inizlava a parlare mentre 
tutto Intorno si faceva sllen-
zlo. Apparlva subito chlaro 
che l'uomo non rlusclva a far-
si capire bene dagll altri. Dal
l'aereo, 1 terroristi chiedeva
no, infatti, una parola d'ordl-
ne che l'altro pareva non sa
pere. Ad un certo punto, la 
trattativa si Interrompeva. II 
comandante della gendarme-
rla greca annunclava alia fol
ia dei glornalisti, riunitl in 
una sala deU'aeroporto, che 
probabllmente i terroristi ave
vano ucciso solo una perso
na, ma avevano annunciate dl 
averne massacrate quattro so
lo per fare pressioni sul go
verno greco. Ma l'interpreta-
zlone del poliziotto veniva im
mediatamente e drammatica-
mente smenttta dal coman
dante dell'aereo tedesco che 
riprendeva a parlare con voce 
rotta dalla dlsperazione. • 

— Comandante: siamo or-
1 mal oltre il termine dl sca
denza fissato. Essi ne hanno 
gia ucclsi quattro e non scher-
zano. Ora hanno portato tre 
donne fuori dalla cabina e 
tengono le armi puntate su 
di esse. ' • • 

— Torre: benlsslmo, aspetr 
tate un mlnuto, state calml... 

— Comandante: sbrlgatevi, 
fateli parlare con i loro ami
ci palestinesl. Stanno dlven-
tando molto nervosi... La si-
tuazione 6 " dlsperata e non 

. attenderanno oltre. 
— Torre: rimanete In - li-

nea, abbiamo problemi tecnl-
ci. Gli arabi non -sanno usa-
re le apparecchlature. 

— Comadante: basta di ter-
giversare. Fate si che gli ara
bi vengano in linea. Non li 

•posso piu trattenere. • 
— Torre: vi diamo i pale-

stinesi, ora... • . -
. — Comandante: bene, fate-
celi parlare, gli arabi non mi 

-credono piu. Sono venuti qui 
per prendersi le donne. Per 
favore portate i palestinesi 
e'e qualcuno che pud rispon-
dere? - - - i . . -

Riprendendo la conversazio
ne i terroristi hanno chiesto 
che i due loro compagni scar-
cerati siano condottl all'aereo 
con un'auto scortati soltanto 
da due ambasciatori arabi. 
Essi hanno chiesto inoltre 
un'auto cisterna e preteso che 
le persone e l'autamezzo sia-

JIO constantemente illuminati. 
- La conversazione tra l'ae
reo e la Torre e cosi prose-

#guita: - , 
• — Comandante: e possibile 
avere la conferma che i due 
prigionieri si trovano nell'edi-
ficio? Gli arabi hanno la sen-
sazione che nessuno si trovi 
li. Non mi piace piu come 
vanno * le cose. Perchfi non 
possono parlare" subito con 
noi. Gil arabi che sono qui 
a bordo non comprendono. 

— Torre: non possono par
lare perche non sanno usare 
il sistema di teleconversa-
zione. • - -• -

— Comandante: deve essere 
1 facile • spingere un - bottone. 
Sono gli arabi che avete con 
voi i veri prigionieri. 

— Torre: ecco i veri pri
gionieri che sono pronti a 
parlare: - " - -

— Comandante: iniziate. sol
tanto qualche parola. 

— Torre: 1'avrete in cinque 
minuti. 

— Comandante: perche in 
cinque minuti? Perche non in 
cinque secondi? 

I funzionari della torre di 
controllo hanno dato l'impres-
sione di voler guadagnare 
tempo. Dopo aver chiesto 
« Cosa volete per primi. i pa
lestinesi. gli ambasciatori o il 
carro cisterna?». Hanno co-
municato di essere in attesa 
di a una decisione da parte 
dei funzionari greci» orima di 
dare una risposta definitiva ai 
dirottatori. 
- Secondo fonti della polizia 
un terrorista e fratello di uno 
dei due palestinesi di cui e 
stat? chiesta la scarceraz'on<». 

Nell'ultimo contatto radio 
fra la torre e l'aereo il com-
mandante del Boeing aveva 
gridato: «Sttnno portando 
tre persone alia porta. Gil 
spareranno e quindi le gette-
ranno fuori». 
- II pilota ha inoltre preci-

sato che un agente di polizia 
italiano preso in ostaggio e a 
terra nel corridoio raggiunto 
al petto. 
• «ET ancora vivo. II proiet-
tile gli e fuoriuscito dalla 
schiena», ha comunicato il 
comandante. 

Ad un certo momento I mo-
tori del jet tedesco sono stall 
messi in moto e l'aereo h 
avanzato lentamente lungo la 
pista e si ignorano le inten-
zioni reali -dei terroristi. In 
particolare non e chiaro se 
si tratti.di una manovra che 
preluda al decollo o soltanto 
di una mossa fatta dai terro
risti per evitare di venir col-
piti. Pare comunque che i 
due palestinesi prigionieri in 
Grecia, dopo un nuovo dia
logo con gli - uomini dell'ae
reo. abbiano rifiutato di sati
re sul jet tedesco perche i 
terroristi apparterebbero ad 
un gruppo diverso dal loro. 
' Nella tcrre di controllo, ol
tre ai funzionari greci ed ai 
due arabi scarceratt. vi sono 
gli ambasciatori di Italia e 
Germanta. Presente airaero-
porto anche rincaricato di af-
far! austriaco dal momento 
che una delle hostess a bor
do deU'apparecchio della Luf
thansa e austriaca. Si chiama 
Helen Edith Hanel. 

Secondo il diplomatico au
striaco ale autoritd greche 
non sembrano al momento di-
sposte a consegnare i palesti
nesi » . - - - , 

In un successlvo' contatto 
radio fra il Boeing e la torre 
di controllo, uno dei terrori
sti proponeva lo scambio tra 
«un ambasciatore * e l'agente 
<B poima italiano ferito. 

Ecco iI « Boeing > della Pan Am dopo che 1 vigili del fuoco hanno spento 1'incendio aU'interno. Gli effetti dell'esplosio ne sono drammaticamente evident! 
•1 - • » - . » 

Interrogazioni dei deputati e dei senatori del PCI al Presidente del Consiglio 

CRIMINICONTRO GLI SFORZI PER LA PACE 
Una dichiarazione del Presidente della Repubblica — Prese di posizione delle varie forze politiche 

Nel lutto I'intero paese di San Felice sul Molise 

Era il figlio di 
un ex emigrante 

il finanziere 
ucciso a vent'anni 

, Solo da fre mesi in servizio effettivo era appena 

tomato da una licenza trascorsa coi suoi — Una 

. • zona spopolata dall'esodo dei lavoratori 
Antonio 
ucciso 

Zara, finanziere 

Nostro servizio 
S. FELICE SUL MOUSE, 17 
l& notizia ha gettato nel lut

to e nell'angoscia I'intero pic
colo paese alle falde delle col-
line sulla valle del Trigno. 
Tutti conoscevano Antonio Za-
ra, il ragazzo falciato dai mi-
tra dei terroristi. Appena un 
anno fa nel novembre del 
1971, Antonio, figlio di^due 
coltivatori e piccoli commer-

Appello di Leone 
e Rumor 

ol governo greco 
' II Presidente della Repubblica 
Leone e quello del Consiglio 
Rumor hanno rivolto un ap
pello personale al presidente 
della repubblica greca perche 
c faccia tutto il possibile per 
evitare il minacciato eccidio dei 
sei poliziotti italiani, dei due 
dipendenti dell'ASA e degli al
tri ostaggi che si trovavano 
suU'acreo tedesco >. Rumor e 
Leone hanno anche personal-
mente avuto contalti telefonici 
con le autorita greche. Anche 
il ministro degli Esteri Moro, 
da BruxeDcs, ha preso dirctta-
mente contatto con il governo 
greco per chiedere che si fac
cia tutto il possibile per evi
tare la (tragi. 

cianti del luogo, s'era arruo
lato nella Finanza; appena 
una settimana fa era a San 
Felice per una breve licenza 
che aveva trascorso con il pa
dre Giovanni, la madre Filo-
mena Maugo, il fratello, An-
gelo anche lui' guardia, ma 
comunale, di pochi anni mag-
g:ore di lui. Era ripartito il 
10 per Roma dopo aver salu-
tato mezzo paese, amici, pa
renti, conoscenti. Oggi un ca-
pitano. della guardia di fi
nanza ha portato il messaggio 
(ne ferito, e grave, venite a 
Roman) ai genitori, al fratel
lo. Sono oartiti tutti e tre, 
subito, per la capitale, stra-
volti, con • qualche speranza 
ancora. Invece. a quell'ora, 
erano circa le 17, Antonio era 
gia spirato. Non e soprawis-
suto che pochi attimi alia mi-
tragliata del terroristi. '. '.' 

Una famiglia, gli Zara, che 
aveva lottato a lungo per- ri-
manere unita, in un paese do
ve l'emlgrazione ha separato 
amici e parenti e ha piu che 
dimezzato la popolazione: era-
no in 1.900 nel '51, cm sono rl-
masti poco piu che novecento. 
Anche Giovanni Zara, infatti, 
il capofamiglia era stato emi
grante. Appena tomato da un 
lungo soggiomo in Germania, 
dove aveva lavorato per cin
que faticoslssiml anni, ha aper-
to un baretto al oentro del 
paese. Ha fatto studiare i ft-
gli. Angelo s'e ritrovato con 
il diploma magistrale presso-

I cht lmitlllxzabile ed e dlven-

tato, come dicevamo, vlgile 
nello stesso comune di San 
Felice. Antonio, appena ter
minate le scuole di awiamen-
to, ha scelto la Finanza: s'e 
arruolato solo un anno fa; do
po il corso di sei mesi a Por
to Ferraio, la sua prima de-
stinazione, in maggio, e stata 
la capitate, uno dei primi po
st! d'una certa responsabilita 
l'aeroporto, appunto di Fiumi
cino. Del resto, giovani come 
lui, • poco piii che ventenni, 
sono tutti gli agenti che i ter
roristi hanno preso in ostag
gio. Tutti meridional i come 
lui. A leggere i nomi dei paesi 
d'oiigine passano davanti aeli 
occhi le zone del sottosvilup-
po meridionate. Bitonto di Ba
ri, Mitena di Caltanissetta, 
Dorgali di Nuoro, Agira di En
na e poi Catnia e Napoli. 
Oqni attivita s'e paralizza-

ta dal pomeriggio di oggi a 
San Felice. Hanno visto i tre 
pattire sulla macchina della 

.Fihanza e poi la sclagura ha 
fatto il giro del paese, di boc-
ca in bocca. Tutti si conosco-
no, tutti si conslderano un 
poT parenti, accomunati an
che dall'insolito particolare di 
pirlare un dialetto slavo. An
che il cognome di Antonio. Za
ra, si spiega cost: infatti nella 
TJons, confluirono e si stanzia-
tono nel corso dei secoli nu-
frterose colonie provenienti dai 
Balcani, gente cacciata dalle 
invasion! musulmane. Un pae
se nato sull'onda d'una seco-
lare spinta migratoria, dove 
dl emigrazione si continua & 
vlvere. E a rnorire. 

b. 

I compagui deputati Nat-
ta, Pajetta, Galluzzi, - Segre, 
Cardia e t Giadresco hanno 
presentato una mterrogazio-
ne urgente al presidente del 
Consiglio per conoscere le cir-
costanze precise in cui si e 
verificato, nonostante le mi-
sure di sicurezza annunciate 
e adottate da lungo tempo, 
il criminoso attentato di Fiu
micino, - conclusosi con un 
pesante, doloroso bilancio di 
morti e di feriti, con 1'incen
dio di un aereo ed il seque
stra di un secondo velivolo, 
sopra il quale gli attentatori 
hanno preso impunemente la 
fuga, dopo aver - catturato, 
come ostaggi, un gruppo di 
agenti della polizia aeropor-
tuale; e per sapere quali sia
no le valutazioni del governo 
sulla reale identita degli at
tentatori, sulla loro prove-
nienza, sulie modalita e scopi 
dell'attentato e sul significa-
to oggettivo che esso assume, 
di sabotaggio dei - negoziati 
in corso per giungere ad una 
pace giusta nel Medio Orien-
te, di provocazione e di di-
versione nei confronti del 
movimento di opinione e di 
massa, in corso in Italia e nei 
paesi dell'Europa Occidenta-
le, a favore dei diritti legit-
timi dei popoli arabi compre-
so il popolo arabo Palestine 
se e, alio stesso tempo, del 
diritto del popolo e dello sta
to di Israele ad una esisten-
za pacifica e sicura. 

Analoga interrogazione e 
stata presentata dal gruppo 
dei senatori del PCI. Anche 
gli altri gruppi parlamentari 
hanno interrogato il governo. 

Ecco una rassegna • delle 
prese di posizione piu signi
ficative. 

II presidente della Repub
blica, Leone ha affermato: 
«La tragedia di Fiumicino 
riempie di orrore e di sde-
gno l'anlmo di tutti gli ita
liani. L'assurdita di un cieco 
terrorismo e testimoniata da 
tanti poveri innocenti mort! 
atrocemente e dal sacrificio 
del finanziere ventenne An
tonio Zara, caduto nell'adempi-
mento eroico del proprio do-
vere. Esprimo il cordoglio 
della nazione per questo ef-
ferato delitto contro I'uma-
nita, che ci induce a riflette-
re ancora una volta sull'esi-
genza di colpire alia radice 
ogni seme di odio e di vlo-
lenza ». 

II presidente del Senato, 
Spagnolli ha telegrafato al 
comandante della Guardia di 
Finanza per pregarlo di tra-
smettere le condoglianze piu 
vive alia famiglia del giovane 
militare rimasto ucciso. 

II segretario del PSI, De 
Martmo ha notato che l'atto 
di Fiumicino Rancor piu del 
precedentl attentat! terrori
stic], non giova alia causa 
del popolo palestlnese ne a 
quella plii generate della pace I 
nel Medio Orient*. Alia vlgl- I 

lia della conferenza tra arabi 
e israeliani esso ha lo scopo 
evidente di creare un clima 
di tensione ed " impedire le 
trattative. Occorre isolare il 
terrorismo • ovunque • esso si 
manifesti ' e principalmente 
dalla causa araba». De Mar-
tino ha concluso che «e ne-
cessario non lasciarsi disto-
gliere dall'intento di seconda
re qualsiasi iniziativa rivolta 
a conseguire una giusta pace 
nel Medio Oriente sulla base 
della - risoluzione dell'ONU ». 
" Proprio questa esigenza fon-
damentale viene contestata da 
alcuni esponenti del PRI, in 
particolare dall'on. Battaglia 
che, strumentalizzando l'infa-
me atto di terrorismo, arriva 
a chiedere che venga adetto 
basta» a quella che definisce 
a una politica europea di ce-
dimento e di vilta » auspican-
do che il governo italiano 
«non si dimostri ne sciocco 
ne vile». 

La maggior parte delle di-
chiarazioni affrontano, con 
accenti diversi, il problema 
della prevenzione di simili at-
ti criminali. II segretario della 
DC, Fanfani ha indicato l'esi-
genza di aricercare e decide-
re gli aggiornamenti necessa-
ri alle leggi vigenti, per dare 
strumenti idonei alle forze di 
polizia al fine di prevenire i 
fatti di ogni genere contro la 
liberta, la sicurezza, )a vita 
delle persone e per dare alia 
magistratura norme idonee 
a punire celermente e severa-
mente tutti coloro che conti-
nuano a beffarsi degli ordina-
menti che ci reggono ». -

In proposito, il deputato so-
cialista Vittorelli, che e stato 
testimone dell'attentato, scri-
ve sul quotidiano da lui di-
retto: _«Che un incidente 
come ~ questo sia potuto 
accadere, nonostante tutti 1 
controlli, aU'aeroporto Inter
nazionale di Fiumicino, non 
pud non destare uno smarrito 
stupore. _ 

Sulla stessa linea, l'on. Ca-
riglia (PSDI) ha annunciato 
che, nella sua qoalita di pre
sidente della commissione In-

Sfkkiti^ ^^^ms^im 

Comunicozioni 

del governo 

oggi in Parlamento 
Un dibattlto sul tragico at

tentato di oggi aU'aeroporto 
di Fiumicino si terra domani 
al Senato e probabilmente 
anche alia Camera. H dibatti-
to si svolgera sulla base delle 
intcrrogazionl e delle lnter-
pellanze che i gruppi' parla
mentari hanno presentato. , 

5> . O.-m-Je-^ 

terni della Camera chiedera 
al ministro degli Interni di ri-
ferire sulla situazione dell'or-
dine pubblico. Da parte sua, 
l'Associazione dei piloti civil! 
ANPAC ha emesso un comu
nicato di protesta accusando 
di Insensibilita i governi per 
i problemi della sicurezza del 
personale di volo dinanzi ai 
pericoli del terrorismo. • 

La segreteria della Federa-
zione CGIL-CISL-UIL dei la
voratori * dell'aviazione civile 
esprime stupore per la facili-
ta con cui persone armate 
hanno potuto sbarcare neH'ae
roporto £ * - • = •• -
• La presidenza delle ACLI, 

neU'esprimere la piu severe 
condanna, afferma che «le le-
gittime aspirazioni del popolo 
palestlnese non possono essere 
realizzate se non attraverso la 
via del negoziato . - . . . 

II presidente del gruppo dc 
della Camera, Piccoli, ha pre
sentato al presidente del Con
siglio e al ministro degli In
terni la seguente - interroga
zione, nella quale chiede «se 
non si ritenga opportuno — di
nanzi al ripetersi di gesti cri
minali provocati da organizza-
zioni " estremiste * palestinesi. 
condannate dagli stessi paesi 
arabi, organizzazioni che oggi 
hanno l'obiettivo di accenderc 
nuovi insanabili motivi di ten
sione nel momento stesso In 
cui si aprono le trattative per 
una pace giusta e vera nel 
tormentato Medio Oriente — 
di adottare un'iniziativa comu
ne in campo europeo nei con
fronti della pirateria aerea. 
condannando, nel contempo. 
con estrema decisione, 11 ter
rorismo estremista che nuoce 
alia causa stessa del popolo 
palestinese ». 

II ministro della giustizia, 
on. Zagari. ha dichiarato, fra 
l'altro. che «mentre ancora 
una volta il diritto deKe gen-
ti e barbaramente violato m 
tempo di pace e in un paese 
paciflco, dobbiamo non lasclar 
nulla di intentato per colpire 
la strategia internazionale 
della tensione che mira chia-
ramente a seppellire ogni spe
ranza di pace e a imporre la 
logica della guerra interna e 
della guerra internazionale ». 

Per incarico di Pao!o VI, il 
card. Giovanni Villot, segre
tario di stato. ha fatto perve-
nire all'on. Mariano Rumor, 
presidente del Consiglio dei 
ministri, il seguente messag
gio: «Santo Padre profonda-
mente colpito per gravissima 
inqualificabile violenza awe-
nuta su territorlo italiano se-
minando terrore e strage tra 
innocenti, esprime ' per mio 
mezzo sua commossa parteci-
pazione al dolore che ha col
pito l'intera nazione. Fa votl 
che «tti di cosl criminosa in-
famla non abbiano pi t •> fl-
petersi». 

C ^ M 
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Le drammatiche testimonianze raccolte all'aeroporto 

fiamme 
Un posseggero: « Ho cercoto di togliere la pistola a uno dei terroristi... » - Un me
dico: « Ho veduto una bimba tutta bruciata »- II racconto di un operaio che ha vi-
sto il giovane finanziere cadere ucciso dalla raffica sparata da uno dei terroristi 

Mentre sulla pista di Fiumicino I terroristi stanno per fuggire verso I'aereo della Lufthansa, i tiratori sceiti delta PS 
prendono posto su una terrazza dell'aeroporto 

« Ho visto uno dei criminal! 
sbarrarmi la strada, impugna-
va una pistola: gli ho dato un 
calcio e lui e caduto a terra, 
con un altro calcio ho allon-
tanato la pistola che gli era 
scivolata a fianco e mi sono 
precipitate lontano * dall'ae-
reo ». II signor Herrera, citta-
dino spagnolo, era sul Boeing 
della Pan American quando 
ha visto i terroristi che si av-
vicinavano «ho sceso precl-
pitosamente le scalette insle-
me a un mio amico; mentre 
lui e fuggito verso I'aereo 
dell'Air France (parchegglato 
a fianco del Boeing Pan Am, 
ndr} io scappavo verso quel-
lo della Lufthansa (proprio 
quello sul quale si trovavano 
1 criminali con gli ostaggi)». 
Dopo l'attimo di terrore dello 
scontro col terrorista, lo spa
gnolo ha immediatamento 
fatto dietro front e si e ri-
fuglato sotto le tettoie del-
l'ASA. Awolto In un plaid, il 
viso terreo dal freddo e dalla 
paura, il cittadino spagnolo 

e state forse uno dei pochl ad 
abbozzare una coraggiosa ed 
inutile reaziona alia selvaggia 
aggresslone del criminali. L'al-
tro che ha tentato, il giovane 
finanziere, e state falciato da 
una raffica di mitra. *«Ero 
a qualche metro da lui — 
dice piangendo Spartaco RI-
media, un dipendente della 
ASA che stava scaricando del
la frutta dalla stlva dell'ae-
reo; ITTO visto abbozzare un 
gesto come per estrarre la 
pistola, ma e caduto lmme-
diatamente sotto i colpi del 
mitra. Sparavano aU'impaz-

Erano circa le 12,30 quando 
sono cominciate le prime fasi 
di quella che sarebbe diven-
tata una orribile strage. « Sta
ve vendendo un paio di oc-
chiali — dice Silvana, una 
delle commesse ' del a free 
shop» a due pass! dalla bar-
riera dei «metal detectors, 
quando ho visto un gruppo di 
persone, forse cinque, capel-
11 scuri e baffi, in mano al-

Impegnati centinaia di uomini 

nelle operazioni di soceorso 

Si sparava ancora quando 
sono intervenuti 

i primi vigili del fuoco 
Dalle armi dei terroristi partivano ancora rafficbe di proiettili. 

• i vigili del fuoco si trovavano gia sotto i'aereo in fiamme. In 
trenta brevissimi secondi sono intervenuti oltre cinquanta uomini 
con le autopompe e il getto degli scbiumogeni. Tutto fl servizio 
anti inoendio del Leonardo da Vinci ha collaborate all'opera di 
soceorso. ed ha cosi evitato esplosioni a catena cbe avrebbero 
avuto effetti ancora piu disastrosi. Died minuti dopo sono entrati a 
airene spiegate nell'aerostaziooe altri trenta mezzi tra autopompe. 
autoscale e autolettigbe. Oltre centoventi vigili del fuoco sono rima-
sti impegnati tutto il pomeriggio in un Iavoro durissimo. Sono arri-
vati dalle caserroe di Ostia, dell'Ostiense, da quella centrale di 
via Geneva, dalla Tuscolana, dall'Eur, e stata mobilitata ancbe 
la colonna mobile proveniente da Passo Corese. 

Oltre ai/vigili del fuoco, sono intervenuti roassicciamente sul 
luogo dell'attentato ancbe le forze di PubWica sicurezza, della 
Guardia di finanza e dei carabinieri. 

Decine di «volanti> sono arrivate all'aeroporto di Fiumicino. 
poco dopo «rinforzate> da un centinaio di agenti della Celere, 
cbe hanno presidiato 1'intera aerostazJone. Per i carabinieri sono 
intervenuti i mOitari della c aeroportuale >. dell'aeronautica e del 
battaglione mobile, oltre, naturalmente, decine di cgazzelle* 
deDe paUuglie di pronto intervento. 

Ancbe la Guardia di finanza, ha contribuito notevolmente a 
presidiare fl Leonardo Da Vinci subito dopo il criminate atten
tate. Sono intervenuti oltre cinquanta uomini della scuoia sottuf-
fitiali di Ostia. e in serata sono arrivati decine di < baschi neri >. 

Gli stessi vigili del fuoco. infine. hanno flluminato a giorno 
1 aereo sventrato dalle esplosioni, con potenti fotoelettricbe, che 
•ono nmaste in funzkme fino a tarda sera. 

Condanna della cellula 
comunista dell'Alitalia 
La cellula comunista dell'Alitalia. riunita subito dopo l'atten-

tato, ba votato il seguente ordine del giorno: 
«NeI considerare l'atto criminale di alcuni terroristi compiuto 

auaeroporto di Fiumicino, durante il quale sono periti cittadini 
innccenti, la cellula comunista dell'Alitalia manifesta con sdegno 
tutta la disapprovaziooe per tale gesto cbe di fatto favorisce 
1 imperialism© internazionale nemico della causa del popolo pa-
leatinese, in un momento in cui tutto il roondo democratico e in 
particoUre l'Eoropa occidentale si pronundano per la giusta so-
luxiooe del problema. La cellula comunista dell'Alitalia, interprete 
dello sdegno di tutti i lavoratori e i cittadini dell'aeroporto, au-
spica che i responsabili siano assicurati alia giustixia e cbe sia 
fatta piena luce suDa vicenda». 

I tragid awenimenti di Fiumidno hanno avuto vasta eco ancbe 
nei consign comunale e provindale di Roma. In Campidoglio il 
tindaco Darida ha preso I* parola al termine dell'assemblea ca-
pitolina per condannare il criminale attentate e per chiedere che 
si trovi per II Medio Oriente una soluzione cbe corrisponda aDe 
richieste deB'ONU. Al Consiglio provindale, dove la sedata e 
stata aospesa ia segno di lutte, fl presidente La Morgia, dopo 
aver espresso il cordoglio per le vittime, ba detto che le spregevoli 

terroristiche si veriflcano puntualmente ogni qualvolta ai 
per fl Medio Oriante, una quaiche proapettiva dl 

oune valigette "24 ore", av-
vicinarsl con il gruppo dei 

"passeggeri alia barriera dei 
rivelatori raetallici. Prima an
cora di capire che avevano i 
mitra ho sentito le rafflche 
che hanno frantumato i ve-
trl, le lampade, poi mi sono 
gettata sotto il bancone e ho 
sentito soltanto le grida dei 
passeggeri, il crepitlo delle 
armi—». ...., 

a Li ho visti trascinare gli 
ostaggi, man! In alto, lungo 
la discesa che porta alia pi
sta — dice Maurizio Orsini, 
barista — poi due si sono dl-
retti verso I'aereo statuniten-
se continuando a sparare, gli 
altri. mi sembra fossero quat-
tro, hanno preso a destra ver
so I'aereo tedesco. tenendo 
sempre gli ostaggi sotto tiro. 
Sono - rimasto quasi paraliz-
zato quando ho visto i due 
salire sull'aereo americano, 
uno dalla scaletta di prua, 
1'altro da poppa, e lanciare 
degli ordigni lunghi: poi non 
e'e state Piu tempo dl pen-
sare a nulla, non si e visto 
piu niente, soltanto colonne 
di fumo nero. di fiamme. e 
grida, tante grida che veni-
vano da dentro ». --

«Per il contraccolpo della 
esDlosione. uno di quel crimi
nali e caduto giu dalla sca
letta — dice Antonelli, un 
ooeraio che stava rifornendo 
di cherosene I'aereo america
no — da dietro non aveva ca-
pito cosa stesse accadendo. e 
ho pensato che il caduto fc«se 
un passeggero; mi sono awl-
cinato per soccorrerlo ma lui 
ml ha sparatow. Per fortuna 
11 bandito non ha avuto buona 
mira e ora roperaio si trova 
all'ospedale soitanto in con-
seguenza •• dello . choc subito. 

cDisoerati si gettavano dai 
portelli del Boeing gia in pre-' 
da alle fiamme. dove non 
Cera neppure lo sefvolo — 
dice Giuliano Malageri, un 
dipendente dell'Alitalia che 
stava lavorando alia stiva del-
l'aereo americano —. Un Ita-
liano e piombato faccia a ter
ra, quando si e rlalzato aveva 
il volto tumefatto, era senza 
scaxpe, non riusciva neppure 
a parlare, rho accompagnato 
ai bordi della pista. Una si-
gnora americana, dopo il sal-
to era rimasta a terra, plan-
geva e chiamava il marito che 
era rimasto intrappolato al-
l'intemo dell'aereo in fiam
me*. 

A quel punto il dramma era 
al suo culmine: le testimo
nianze sono confuse, si con-
traddicono lun l'altm, la gen-
te e ancora troppo sconvolta 
per riuscire a ricordare tutto. 
Un medico del San Camillo, 
Mario Ballotti, si aggirava 
sterdito, gli occhi umidi tra 
i nugoli di poliziotti e di gior-
nalisti sulla pista: <Ce una 
bambina, 14 dentro completa-
mente bruciata, Yho vista su-
•bito appena sono entrato nel-
l'axeo, anche 11 pilota ferito 
al collo dai proiettili conti-
nua a Indicanni quella bam
bina*. NeU'atroce bara ae-
rea 11 medico e'e state qual
che mlnuto, il tempo di pre-
levare il pflota e dl portarlo 
aU'ospedale ma ce stata una 
cosa tremenda — dice — al
cuni sono rimasti carboniz-
zati ai sedili ai quail erano 
legati dalle cinture di sicu
rezza, altri mentre cercavano 
una via dl scampo verso il 
portello, a due pass! dalla 
salvezzaa. 

Mentre sotto 1'aereo in fiam
me accorrevano 1 vigili del 
fuoco, rafflche di mitra oon-
tinuavano a spaczare il piaz-
zale provenientl dall'aereo te
desco dove 1 terroristi erano 
sallti con gli ostaggi e al pre-
paravano a fuggire, TJ foto-
grafo dell'ANSA che si tro-
vava a Fiumicino, ha detto 
che 1'aereo e partlto con la 
scaletta posteriore ancora at-
taccata e il portello aperto. 
iHiraa t'oatftlto al jwfota ft 

fare decine dl evoluzioni aul-
la pista ingombra di aerei, e 
di macchine varie». Poi i'ae
reo si e levato in volo col suo 
carico di ostaggi lascando a 
terra una carcassa incande-
scente. 

Matilde Passa 
Una delle hostess del jet della Pan Am, denlro al quale il commando ha lanciato ordigni, e riuscita a salvarsi e piange per lo choc. A fianco, un passeggero 
ferito e ustionato crolla a terra accanto a un pollziotto 

La frenetica opera di soceorso nel relitto dell'aereo in fiamme 

Per piii di 9 ore hanno cercato superstiti 
Difficile I'identificazione dei cadaveri sfigurati dalle fiamme - Decine di feriti ricoverati negli ospedali S. Eugenio e S. Camillo - Cordoglio per la 
tragica fine del giovane finanziere e delle altre vittime - La fusoliera deva stata da due grossi squarci - Bruciato l'intemo del «Boeing» americano 

II a celestial clipper », il na-
vigatore dei cieli, e isolate 
in mezzo al settore ovest del
l'aeroporto di Fiumicino. E' 
completamente sventrato. Una 
ora dopo le prime esplosioni 
i vigili del fuoco, gli unici 
che hanno awicinato la gros-
sa carcassa, procedono ancora 
con massima cautela nell'ope-
ra di recupero dei mortl e 
dei feriti. Si temono nuove 
defiagrazioni: sembra, infat-
tl, che sul « Boeing 707 » della 
Pan American ci siano aitri 
ordigni inesplosi; con estre-
ma attenzione si cerca di svuo-
tare 11 serbatolo che contie-
ne 48 mila litri di kerosene. 
TJ Iavoro dei soocorritori e 

continuo " fino alle 21 senza 
soste per recuperare le sal-
me incastrate nel relitto. - -

II numero delle vittime au-
menta di momento in mo
mento. Prima si dice che sia
no dieci, poi venti. Nel tardo 
pomeriggio un funzionario 
della Pan American dichiara 
che i morti sicuramente in-
dividuati sono ventuno. Ma 
il numero e destlnato ad au-
mentare. Tra questi vi sono 
due ministri del Marocco, 
Imani e Dugali. I feriti sono 
numerosi e sono ricoverati 
negli ospedali San Eugenio 
(che ha un reparto speciale 
per gli ustionati) e San Ca
millo). 

• E' difficile, quasi impossi-
bile, riconoscere tutti i cada
veri. Molti sono orribilmente 
mutilati e sfigurati. La visio-
ne e spettrale. H quadrigetto 
americano presenta due vast! 
squarci sulla carlinga e in 
coda. I vetri degli obld sono 
in frantumi. Dalle due sca
lette, una anteriore e l'altra 
posteriore, vigili scendono e 
salgono di continuo per por-
tare soceorso ai feriti, men
tre un vento gelido spazza 
lo scalo internazionale. 

- Attomo al a celestial clip
pers e'e un tappeto di neve 
carbonica lanciata dai vigili. 
Dalla parte posteriore destra 
della fusoliera pende lo scl-

t 
La vetrata Infranta all'Msclfa dairaerostaitefie: da ajwl turn paaaati I tarrerfstl, facawJatl 
lavf* « ct4pi dl «rnM da f n w - • 

volo, quasi completamente dl- -
strutto usate da alcuni pas
seggeri per abbandonare lo 
aereo. Ambulanze e automezzl 
della pollzia e del vigili del 
fuoco circondano 1'aereo. Al-
l'interno dell'aerostazione 
giomalisti e fotografl vagano 
alia ricerca di testlmonl che 
hanno assistito all'esplosione. 

II pilota del a Boeing a ame
ricano, rimasto leggermente 
ferito nella tremenda esplo-
sione, tenta dLsperatamente 
di -tornare indietro verso 
I'aereo. A bordo e rimasta 
uccisa la moglie del coman-
dante statunitense. Ma ancbe 
al pilota viene impedito l'ac-
cesso all'aereo distrutto. 

Sul posto si recano II presi
dente del consiglio Rumor, il 
ministro degli Intern! Tavia-
ni, il ministro dei trasportl e 
dell'aviazione civile PretL L 
gruppi parlamentarl del PCI 
sono rappresentati dall'oale 
Anna Maria Ciai e dal senate-
re Mancini che, appena avu-
ta notizia dell'attentato. sono 
giuntl a Fiumicino per pren-
dere contatto con le autori La 
dello scalo internazionale. Piu 
tardi e arrivate il presidente 
della giunta regionale Santini. 

Nel corso del colloquio con 
11 capo dei servizl di pollzia 
i parlamentari comunisti e-
primono il proprio cordoglio 
per la tragica morte del gio
vane finanziere Antonio Zara 
e delle altre vittime dell'atto 
terroristico. Vengono anche 
chieste infonnazkmi sulle 
condizionl degli ostaggi por-
tati via dal «commando*. 

Sono trascorae cinque ore 
e mezzo dall'attentato quando 
comincia il recupero dei ca
daveri all'interno del «Boe
ing 707». I corpt, sotto la 
luce di riflettort piazzati 
dentro i'aereo, vengono rac-
colti in ienzuola e adagiati 
su barelle che Ii portano fuc-
ri dal c navigatore dei cieli». 
I miseri rest! carbonlzzati di 
alcuni passeggeri sono rimasti 
attaccati alle intelaiature me-
talliche, a quello, cioe che e 
rimasto delle poltroncine e 
di altri arredi. L'ldentlficazio-
ne delle vittime awiene attra-
verso il oontrollo del post! 
assegnatl. I soccorritori, cosi, 
prima di rimuovere i morti 
consultano la lista passeggeri 
e attribuiscono nome e co-
gnome al cadavere. 
• II «clipper* e stato deva
state da aimeno due granate. 
Una ha raggiunte la coda del-
I'aereo, l'altra il portello di 
ingresso situate vlcino ai 
motori. Tutto l'interno del 
• Boeings e bruciato. II pa-
vimento nella parte inferiore 
dell'aereo e sparito e attra-
verso lo aquarcio si lntrave-
de la stlva dove sono state 
slstemate centinaia di vaUgie 
e dl colli che dovevano viag-
giare con 1 SB passeggeri e le 
nove persone deU'equlpaggla 
Sono le uniche cose rimatte 
intatte, e In atridente oon-
trasto con la deaolatiope • la 
morte aeminate Ml • otawtial 
clipper*. •• 

Gli scampati feriti 
negli ospedali 

AU'ospedale S. Eugenio so
no ricoverati cinque feriti. 
Questi i no mi: ' 

ROBIN HAGGARD. 16 
anni, residente in Arabia 
Saudita, ricoverata in os-
servazione. ba subito ustio-
nj di secondo e terzo grado 
alia faccia. alle mani. alia 
fronte; - -

BONNIE PRESS. 20 anni. 
residente nel Tennessee 
(USA), con ustioni' di se
condo e terzo grado. in os-
servazione; 

TRAVIS WILSON, residen
te a Corpus Christi. Texas 
(USA), ba subito contusion!. 
prognosi 4 giorni; 

DOROTHY FRASER, resi
dente nel New Jersey (USA). 
ustioni di primo grado. pro
gnosi 8 giorni; 

GEORGE FRASER. 49 an 
ni, residente nel New Jer
sey (USA), ustioni di se
condo grado alle mani. pro
gnosi 10 giorni. 

Un uomo sui 50 anni. non 
ancora identificato, e giunto 
cadavere in ospedale: in-
dessava una tuta. era sprov-
visto di documenti. 

AI San Camillo i feriti so
no nove: 

MASSIMO MOSCATELLI. 
nato nel 1945. vigile del fuo
co, residente a Roma in via 
Floridiana 10. e in stato di 
choc ne avra per 3 giorni; 

KENNETH PFRANG. 30 
anni, contusioni alia regio-
ne epigastrica. Ne avra per 
3 giorni; ( 

AGNES MANTEL (USA). 
ha subito uno choc, ne avra 
per 2 giorni; 

FRANCIS MANIEL. ustio
ni di terzo grado alia re- -
gione occipitale e parieta-
le, ne avra per 8 giorni: 

ROBERT DAVIDSON, na
to nel 1941 nel New Jersey 
(USA), ustioni di secondo 
grado e ferita lacero con-
tusa ad una mano, progno
si 10 giorni; 

SELVTNO GALLETTI. na
to nel 1933, residente ad 
Ostia in via dei Pamphili, 
colpito da scbegge di bora-
ba alia regione sovrapelvica, 
prognosi 10 giorni; 

MAURIZIO LI RUSSI, na
to nel 1941, residente a Ro
ma in via Terziani 2, ferito 
superficialmente alia regio
ne sacrale. prognosi 8 giorni; 

FRANCO ANTONELLI. 44 
anni, operaio della BP. re
sidente in via Cassia, gua-
ribile in 3 giorni; 

LEMMA MAKONNER. na
to in Etiopia. residente a 
Ostia Lido in via dei Vei
led. ha riportato la frat-
tura del bacino. ne avra per 
40 giorni; 

BONNIE GEISLER. 25 an
ni. rittadina americana, pro
gnosi 2 giorni. 

I passeggeri 
del jet Pan-Am 

Ecco l'elenco dei nomi dei 
passeggeri cbe dovevano 
partire con il ' volo della 
c Pan-Am »: miss Rodrigues. 
miss Filipe, miss Wouters. 
mr. M. Zaiiachi. mr. Imani 
Abdellatif, mr. Lazrak, mr. 
Doukkali Mounir. mr. Peco. 
mr. R. Narciso. mr. E. 
Stoessel. mr. A. Zietsman. 
nriss. S. Gulpiruck, mr. Pe-
naberrera. mr. R, Noguchi. 
mr. S. Wakitojar, mrs. N. 
Kowsannada, mr. L. Tunin-
ga, mr. H.W. Ebbeck, mr. 
G. De Angelis e mrs. G. De 
Angelis, il bambino M. De 
Angelis, G.R.P. Aramco. 
H. Eckman. Mary Wamp 
miss P. Julavitis, Heywood 
Walker, M. January. T. Hil-
debrand, C. Hildebrand. El 
kins Lloyd. Elikins Virginia, 
Agnes Manion, F. Manion, 
R. Ghorroeley, mrs Emily 
Kempr, A. Tabor, N. Tabor, 
G. Di Gioia, J. Di Gioia. 

W. Di Gioia, D. Di Gioia 
(bambino). M. Wilson, T. 
Wilson. M. Anderson, mist 
J. Kirby, Randall Kirby. 
Mary Martin, Bonnie Gei-
sier. Russell Tuner. Muriel 
Berka, mrs. Rountree, E. 
Blythe, R. Haggard, Bon
nie Presnell, Barbara Mc 
Kinney. George Fraxer. D. 
Frazer e i coniugi Pizzi-
nelli. 

Tra gli undici membri del-
i'equipaggio. due sono feriti 
e sono stati ricoverati al 
«S. Eugenio»: sono i pi-
Ioti Davdson e Kenneth. Gli 
altri nove sono tutti in sal
vo e sono stati portati dalla 
coir.pagnia americana in un 
albergo. 

Dei 59 passeggeri del 
c Boeing », 30 sono salvi (tra 
essi una decina sono rico
verati nei vari ospedali), 
ventinove sono morti carbo-
niziati. . . 
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Leconomia capitalistica dal « boom » alia crisi 

ILPREZZO 
DELLO SPRECO 

L'origine della situazione presente sta proprio negli anni in cui non si 
faceva che parlare di «miracoli» - L'unica via per combattere le minacce 
di depressione & un diverso modo di produrre, accumulare e consumare 

Per quanto preoccupanle, 
la crisi dell'energia — con 
lc sue motivazioni immedia
te e le sue cause profonde 
che sono state piu volte ana-
lizzato su queste pagine — 
non avrebbe avuto effetti 
cosi drammatici se non si 
fosse prescntata in un mo-
mento in cui tutta l'econo-
mia del mondo capitalistico 
gia si trovava in una situa
zione assai critica. Si pre-
feriva — e vero — non 
prenderne coscienza. Anco-
ra oggi si evita spesso di 
parlarne. Per questa via si 
rischia pero di aggravare le 
cose. 

Basterebbe pensare all'I-
talia. Anche prima della cri
si del Medio Oriente la no
stra economia non andava 
affatto bene. Del resto mol-
ti dei fenomeni apeculativi 
che piu colpiscono e preoc-
cupano oggi tanti italiani — 
come l'improvvisa rarefazio-
ne di prodotti alimentari 
sul mercato — non hanno, 
ne possono avere, che una 
parentela lontanissima con 
la scarsezza del petrolio e 
dei suoi prodotti. Quando 
questa non si era ancora pa-
lesata, l'ltalia era gia stata 
portata in una situazione 
difficile. I'scivamo appena 
da una fase di ristagno e la 
stessa ripresa, piuttosto a-
sfittiea, si era accompagna-
ta con una preoccupante 
ondata di inflazione, tanto 
che — come sappiamo be-
nissimo — si era dovuto ri-
correre a un provvedimen-
to straordinario quale il 
blocco dei prezzi. 

Ma l'ltalia non era la sola 
a conoscere problemi gravi, 
anche se le storture accen
tuate dal suo sviluppo (che 
pure fino a pochi anni fa ci 
veniva dpcantato da diversi 
improvvisati moralisti di og
gi) la esponevano a contrac-
colpi piu drammatici. Di re-
cente il capo dei servizi e-
conomici del Times di Lon-
dra ha pubblicato una bre
ve analisi delPeconomia bri-
tannica, da tempo in serie 
difficolta. descritta come 
una « spirale discendcntc ». 

La « spirale 
discendente » 

Tale giudizio si basa su 
un esame dei cicli» per cui 
e passata l'lnghilterra negli 
ultimi vent'anni, per cicli 
intendendosi l'alternarsi di 
momenti di piu rapida espan-
sione economica con fasi di 
stagnazione o temporanea re-
cessione. La sua conclusione 
e che « ogni ciclo e piu dif
ficile da stimolare del pre-
cedente, i periodi di espan-
sione si fanno piu brevi, il 
livello del tasso di inflazio
ne diventa piii alto, le cadu-
te della bilancia dei paga-
menti vanno piu in basso, 
mentre i Iivelli medi e mas-

simi di disoccupazione tendo-
no a satire >. Una tabella di 
cifre, che riteniamo inutile 
riprendere, illustra tale giu
dizio in modo eloquente. Le 
analisi del Times non sono 
mai — e vero — puramente 
disinteressate. Ai dati co-
munque va prostata atten-
zione. 

II fenomeno puo essere re-
gistrato anche in America. 
che e poi il paese che ha piu 
infIuen7ato in tutti i sensi 
le nostre economic Oggi 
giornali diversi dal nostro 
segnalano di la come sia 
andato crescendo il timore 
di una recessione seria per 
il 1974. Ricordo benissimo 
come gia nel giugno scorso 
— ero sul posto — economi-
sti americani facessero la 
stessa previsione: certo la 
faceva no in termini meno 
gravi di adesso. poiche al-
lora la crisi del petrolio non 

Due lettere di 
! 

Michelangelo j 
acquistate dalla j 

Casa-museo | 
di Firenze 

FIRENZE, 17 
La Casa-museo del Buo

narroti, affidata alia dire-
zione del prof. Charles De 
Tolnay, ha acquistato due 
letlere autografe di Miche
langelo, peraltro gia pub-
blicale in un volume con 
il carteogio deU'arfista. 

La orima lettera e del 
I t gennato 1511 e la secon-
da del 24 ma no 151$. So
no slate scritte da Miche
langelo, che era in quel pe-
riodo a Roma, al fratello 
Buonarroto Buonarroti e 
riguardano affari persona-
li. Le due lettere di Mxhe-
langelo acquistate sono le 
ult'me rima*te fino ad og
gi ancora in possesso di 
privati. 

appariva cosi acuta, ma gia 
con un accento di preoccu-
pazione. La « spirale discen
dente », descritta dal gior-
nalista inglese, e in realta 
il dilemma in cui si e dibat-
tuta tutta la politica econo
mica delP amministrazione 
Nixon, incapace di portare 
rimedio al duplice male del-
1'inflazione e della minaccia 
recessiva, nonostante tutte 
lo sue « fasi > una, due, due 
e mezzo, tre e avanti di que-
sto passo. Era uno dei prin-
cipi del keynesismo ridotto 
in soldoni che un po' di in
flazione facesse bene per 
stimolare l'economia e l'oc-
cupazione: il guaio e che la 
inflazione diventava sem-
prc piu forte e lo stimolo 
sempre piu debole. 

l'oiremmo continuare. Lo 
stesso Giappone, prima an
cora che il petrolio venisse 
a complicaro ulteriormente 
la sua situazione, aveva gia 
rcgistrato la fine del suo 
famoso «miracolo», cioe 
della sua vertiginosa corsa 
industriale del decennio pre-
cedente. Quando la crisi del 
combustibile non aveva an
cora monopolizzato l'atten-
zione, ricordiamo con quan
to allarme si parlasse della 
crisi monetaria, che si pro-
lungava ormai da alcuni an
ni e che era solo il sintomo 
piu grave del preesistente 
male economico e delle lot-
te, anche assai dure, da es-
so provocate fra paesi che 
ancora continuavano a pro-
fessarsi amici. 

Tale lotta, del resto, si 
prolunga altrettanto aspra 
(se non piu aspra) anche 
ora in piena crisi energeti-
ca, nonostante il gran par
lare che si fa di « solidarie-
ta internazionale », di « de-
stini comuni >, « siamo tutti 
sulla stessa barca» e cosi 
via. L'America ha cercato 
prima di tutto di mettere a 
profitto la crisi mediorien-
tale per regolare alcuni con-
ti in sospeso con l'Europa e 
col Giappone, cui aveva gia 
dato due anni fa la durissi-
ma botta delle famose deci-
sioni nixoniane del Fcrrago-
sto 1971. II che non vuol di
re che l'America sia in fio-
rente salute. Ma e proprio 
quando le cose si mettono 
male, che «non si guarda 
in faccia a nessuno » e che 
i colpi si fanno piu spietati. 

L'origine della situazione 
presente sta proprio negli 
« anni spensierati », in cui 
non si faceva che parlare di 
boom e di miracoli, convin-
ti che ormai si fosse trova-
to il mcccanismo buono per 
un progresso senza fine. Le 
affrettate teorizzazioni. che 
all'epoca avevano avuto tan-
ta forluna, sono state pru-
dentemente messe nel cas-
setto: nessuno ci Darla piu 
della « sfida americana » di 
Servan Schreiber con la sua 
esaltaziono dei monopoli di 
oltre Atlantico, della * so-
cieta postindustriale » av-
viata verso mirabolanti oriz-
zonti o dell'« era tecnetroni-
ca >. Al contrario. Comincia 
a diventare patrimonio di 
molti. anche fuori e lonta-
no dalle nostre file, che 
auel «tipo » o « modelln » 
di sviluDDo era profonda-
mente viziato e che bisoena" 
oramai nromuoverne un al-
tro. E* bene. Ma occorrp a 
ouesto punto chiariro dove 
erano i suoi vizi, noiche non 
servnnn certo a tal fine le 
prediche moralistichr. se-
condo cui dovrrmmo sempli-
cemente rimnroverarci di 
essere diventati tutti siba-
riti. 

Una delle cose piu sacro-
sante che si dicono e che 
si trattava di un'« economia 
dello spreco ». Ma in che co-
sa consisteva lo spreco? Pri
ma di tutto nel fatto che la 
magciore ricchezza creata 
(e che questa magsiorp ric
chezza ci fosse e indubbio) 
non veniva utilizzata se non 
in minima parte per ovviare 
alle profonde contraddi-
zioni. agli snuilibri annosi e 
ingiusti dcllr sin«ole socie-
ta o ai crescenti e preoc-
cupanti contrast! mondiali. 
Gli esemoi italiani sono Irop-
po clamorosi e presenti agli 
occhi di ognuno ncrche oc-
corra ricordarli. Tuttav»a il 
« modello » non era soltan-
to nostro anche se vi e sta
ta qui da noi una nartico'a-
re nervicacia <;ubilternq nel 
perseguirlo. La stessa Ame
rica che veniva indicata ad 
cspmpio nrn fac^'a ecce-
zione. Anchi* n*"*!! anni 
« d'orr- » i nrofondi proble-
m; social' di qu»»l pans" — 
dai necri al'e zonp d«pr*»s-
se. dai chetti noveri alia 
manepp^p di s5c.irpr7p «op;a-
le — cho tanti facp*'ano fin-
t? di non ved°re dietro lo 
schprmo del « benpssere » e 
dp'''onulenza. non furono 
atnrjati p sr-'uzione. Era la 
ciu imnressionante « econo
mic dello soreco » che fos
se dato vedTe. Ma lo sure-
en non consistpva s«'*anfo 
p«»i|«» autostrad" ^spbbpne 
p" amprirani s» rimnrnvpri-
nn n*"»i an"he oupstp) o np-
gli 'nutili a?cecei ch° veni-
vano imnosti con astronomi-
chc spese di pubblicita. II 

vero, mostruoso, debilitante 
spreco - erano gli armamen-
ti, spinti a inghiottire quote 
mai raggiunte della ricchez
za nazionale. 

Era un'economia insidiata 
sotto il lustro della potenza. 
Non per nulla la crisi e co-
mincinta proprio di li, dalla 
inflazione che la guerra del 
Vietnam aveva accelerato e 
che gli americani cercavano 
di scaricare sugli altri pae
si. Dal processo, che allora 
venne avviato, non e'e stata 
ancora efFettiva ripresa. Per 
questo sono gravi alcuni di-
scorsi, che oggi si fanno tra 
Tuna e l'altra capitale, sulle 
maggiori spese che occorre-
rebbe - affrontare per una 
« difesa europea ». Sarebbe, 
per quanto ci riguarda, ag-
giungere spreco alio spreco. 

Problemi 
mascherati 

D'altro canto, i problemi 
che non venivano affrontati 
nei singoli paesi, a comin
cia re dalla stessa America, 
ma soltanto mascherati die
tro il cosiddetto « consumi-
smo », erano e sono proprio 
quelli che esigono un diver
so rapporto fra le forze so-
ciali. una diversa distribu* 
zione e un diverso controllo 
della ricchezza, del suo im-
piego e della sua destinazio-
ne, cioe un diverso modo di 
produrre, di accumulare e 
di consumare. Sono cose che 
in Italia abbiamo chiesto da 
tempo. Altri modi per com
battere le minacc1 di depres
sione non ve ne sono. 

La crisi del petrolio, ina-
sprita dal conflitto nel Me
dio Oriente, ha aggravato se-
riamente le cose. E' stato il 
coagulante che le ha fatte 
precipitare. Ma e essa stessa 
il risultato di un problema, 
che per troppo tempo si e 
affrontato solo a parole: l'e-
mergere di popolazioni, che 
lo sviluppo non 1'hanno an
cora conosciuto e quindi vo-
gliono (e piu ancora vor-
ranno) controllare quanto 
piu possibile le proprie ric-
chezze, per non essere con-
dannate a restare sempre 
povere. La crisi del Medio 
Oriente va quindi risolta co
si come giustizia vuole e 
come noi abbiamo sempre 
auspicato. Sara un bene an
che per le nostre economie. 
Ma anche in questo modo la 
crisi non sara risolta per-
cho le difficolta vengono da 
piu lontano. Non si tornera 
dove si era prima. Non si an-
dra avanti senza una visio-
ne diversa del cammino del 
nostro paese e del nostro 
posto nel mondo e senza 
una politica. che delle ama-
re lezioni della presente e-
SDerien7a sappia realmente 
far conto. 

Giuseppe Boffa 

Le violente tensioni politichee sociali dell'Argentina 

L'iiiquilina della Casa Rosada 
L'ascesa di Isabelita alia vicepresidenza dello Stato e avvenuta attraverso un'operazione che la destra ha condotto spregiudica-
tamente sfruttando il mito di Evita - Erede di Peron, perche « non da ombra a nessuno » e lascia spazi aperti alia lotta di suc-
cessione - II riserbo dei militari, mentre si svolge lo scontro tra i conservatori e i progressisti del movimento giustizialista 

- ' DI RITORNO DAL-
L'ARGENTINA. dicembre ' 

Questa sio'iora non clivente-
ra mai la « madonna dei de-
scamisadas ». 

Maria Estela Martinez de 
Peron, delta Isabelita, terza 
moglie del gen. Juan Do-
m'ngn, non e solo la prima 
donna dell'Argentina, e anche 
la seconda uutorila dello Sia-
to, perche ha avuto quel che 
!'« altia * non pote avere per 
I'opposizione dei generali: la 
car'tca di vice presidents del
lo Stato. Ma anche a tanta 
distanza di tempo /'« altra », 
la leggendaria Evita, vince il 
confronto (il quale, inevitabil-
mente, e continuo). 

L'iconografia della singola-
re coppia di Buenos Aires, 
coppia regale senza corona, 
comincia ad essere abbon-
dante. 11 generate in alta uni-
forme con il sorriso di circo-
stanza, lei elegante e compo-
sta con gli occhi astuti. Men
tre prestava giuramento, su 
uno sfondo di generali sull'at-
tenti, fra la folia sulla Plaza 
de'Mayo si senti gridare — 
assicurano —: « Si Evita vi-
viera — Isabelita seria cope-
m». con sgraziata allusione 
alia professione che prima di 
darsi alia politica [a "futura 
signora Peron avrebbe eserci-
tata in qnalche locale di Pa
nama, che era appunto quel-
la di far be re coppe di spu-
mante ai clienti. La elevazio-
ne della signora Martinez al
ia carica di vice presidente 
dell'Argentina fit definita dal 
Journal do Brasil «un'ttmi-
liazione » per tutta l'America 
latina. 

Si dice — e probabilmente 
e vero — che Peron non ha 
imposto la scelta di Isabeli
ta, come vice pres'denle ed 
erede diretta. L'operazione e 
stata programmqta dalla de
stra che nello sforzo di ripe-
tere il peronismo dell'edizio-
ne 1945-55 ha voluto innestar-
vi la componente femminile 
che tanto fascinosamente ag-

. glutino allora larghi strati po-
polari dietro al generale. Pe
ron si e limitato a non op-
porsi alia decisione dei suoi 
collaborator'!, che peraltro op-
posizione non incontrb ne fra 
i capi militari ne fra gli av-

- versari politici. Le necessita 
politiche rendono flessibili an
che le piu arcigne burbanze, 
quando un equilibrio che nes
suno e pronto a rompere e in 
pericolo. 

Malgrado gli sforzi dei regi-
sti della destra peronista, il 
«fenomeno» Evita non puo 
ripetersi. Perche il Peron di 
oggi e un prodotto della dia-
lettica dei contrari. Senza set-
te governi inetti e tirannici 
che nel nome dell'antipero-
nismo delusero, offeseroi op-
pressero, emarginarono le 
masse, in questi 18 anni, il 
trionfale ritorno non ci sareb
be stato. Peron e oggi un 
prodotto del mito di se stesso, 

Maria Estela Martinez de Peron, detla Isabelita 

oltreche della sua sagacia di 
navigatore. E' insomma per-
fetlamente intelligibile anche 
senza Isabelita, che pud con-
vogliare rigagnoli di querulo 
pettegolezzo, non torrenti - di 
fiammeggiante passione. Ma 
il primo Peron no, non e con-
cepibile senza Evita, senza Vi-
stintq politico, il talento de-
magogico della « madonna dei 
descamisados ». 

Quando nell'ottobre del 1945 
il segretario di Stato per il 
lavoro e il benessere sociale, 
il ten. col. Peron viene con-
finato nell'isola di Martin 
Garcia, una sconosciuta ra-
gazza di 26 anni, > annuncia-
tr'tce saltuaria della Radio ar-
gentina, trascina una folia tu-
multuante in Plaza de Mayo 
e costringe il governo a libe-
rare il prigioniero. Due mesi 
dopo la ragazza, Evita Duar-
te, sposa il suo amico Peron 
che a febbraio e eletto Pre
sidente. 

Da allora il mito dell'uno 
si intreccib a quello dell'al-
tra in una simbiosi teatrale, 
ma suggestiva. Evita aveva 
scelto come proprio terreno 
di azione quello sul quale, con 
rimarchevole successo, aveva 
fatto le sue prime prove il 
marito. Vale a dire quello del
la politica sociale. Aumenti 

salariali, diminuzione delle 
ore lavorative, provvidenze 
sanitarie e culturali, misure 
per Vinfanzia, la casa e la 
scuola e cosi via: oblettivi 
per i quali il proletariato ar-
gentino si era battuto per de-
cenni, cominciarono ad essere 
raggiunti o irnpostati in que-
gli anni. 

Negli anni 
del dopoguerra 

Si era nei primi anni del 
dopoguerra. L'economia del 
paese era ancora ebbra del 
boom bellico. La moneta era 
fortissimo: e'era piu oro, dol
lars e sterline nelle casse del 
Banco centrale che moneta 
cartacea in circolazione. La 
borghesia argentina era ormai 
matura per < appropriarsi » di 
certe riforme ed eliminare 
eerie ingiustizie particolar-
mente inique, che col tempo 
cvrebbero potuto aprire la via 
alia rivoluzione. Alcune con 
cessioni, ordine e partecipa-
zione popolare condite all'oc-
correnza di nazionalismo e 
magari di eslremismo piccolo 
borghese. dovevano rimpiaz-

zare la lotta di classe. 11 enh 

po di genio di Evita fu di 
presentare le riforme ormai 
venute a scadenza obbligato-
ria, come prodotti della ge-
nialita e della generosita di 
suo marito, cui essa aggiun-
geva di suo una diuturna eser-
citazione di prodigalita desti-
nata a mantenere verdeggian-
te la propria e I'altrui repu-
tazione. 

Aveva un'oratoria — dicono 
— diluviale, grottesca e tut-
tavia trascinante, con le sue 
incredibili Urate in onore di 
Juan Domingo Peron < condor 
che vola in alto, lontano, ol
tre le cime dei monti, vicino 
a Dio ». Rovesciava • scrosci 
di efficacissime ingiurie sui 
ricchi, gli aristocrat!ci. i la-
tifondisti. Allontanandosi. nel 
tempo, le sue capricciose be
neficenze col denaro pubbli-
co si sono colorate di magia. 

Quando mori nel 1952, ucci-
sa da un lumore. il paese fu 
in preda ad una crisi di isie-
ristno. 11 governo approvb I'e-
rez'one di un monumento fu-
nebre alto quasi 140 metri che 
avrebbe dovuto avere, nella 
cella della base, un sarcofago 
d'argento del peso di quattro 
quintali per il corpo d't Evita 
e. sopra, un Peron di 60 me
tri in bronzo. 

11 nome di Evita continua 

Uno studio sul sistema imprenditoriale italiano 

Anatomia dell' industria 
I risultatt di una ricerca condotta dalla « Fonda zione Agnelli» sui vari aspetti della organizza-
zione industriale del nostro paese confermano Fesigenza di profonde trasformazioni strutturali 

Dalla nostra redazione 
TORINO, dicembre 

Per due giorni economisti, 
dirigenti industrial!, sindacali-
sti e studiosi dsi vari aspetti 
del mcodo impreviditoriaie 
italiano hanno discusso sul 
rapporto presentato alia a Pon-
dazions Agnelli» e contanuto 
in una pubbliraziona di 148 
p-igine. Gli organizzatori del 
ccovegno hanno voluto spa 
rimentare in questa occasio-
oe le nuove tecniche audio-
visive psr visualizzare i ri-
sultati della ricerca; serven-
dosi di un iquipe di tecnici 
e stato realizz-ito un inte-
ressante documentano che 
sintetizza molto efficacemen-
te la grande mole di dati 
mess* assieme dagli autori 
dello studio. 

La ricerca sul *suitema im-
prenditonole italiano» si ar-
tico!-i in sette ca?ito!i di cui 
cercheremo di fornire una 
«.;>ites!. limitandoci in questa 
occasione. a riferire i risul 
tati dello studio poich£ di par 
se gia rivestono uo significa
tive interesse. II primo capi-
tolo mette a confronto 1 in
dustria italvina con quella 
europ»a penendosi 1'ioteiTo-
g^tivo circa l'industrialita del
la nostra economia. D*l con
fronto dell'Italia :on ?li al
tri Paesi ccisiderati (Germa-
oia, Francia. Olandi e • Be1. 
gio) risulta che la nostra in
dustria «c meno industna-
lizzala quanto a prodotto lor-
do » mentre « e piit industna-
lizzata quanto ad addetti». In-
fatti in Germania l'industria 
copre il 53.5° n del prodotto 
lordo; in Francia il 46,41; in 
Olanda il 42.9°«; in Belgio e 
in Italia si raggiunge soltan
to il 41,5'";. La pereentuale 
dei lavoretori occupati nella 
industria negli stessi paesi e 
invece la seguente: Germania 
48,41; Belgio 42,710; Italia 

41,61; Franria 39.81; Olanda 
39,5° 0-

Circa il problema della pro-
duttivita del lavoro di cui 
viene assunto come indica-
tcre il rapporto tra il pro
dotto lordo e il numero de-
gli addetti, abbiamo i seguen-
ti risultati: in Germania, 
nel 1968, un lavoratore occu-
pato neU'industria ha prodot
to, a" prezzi correnti. per 
5.364.000 lire; in Francia 
per 5.791.000; in Belgio per 
4.416000; in Olanda per 3.680 
mila; in Italia per 3.184.000 li
re. Attraverso una dettaglia-
ta analisi di alcuni tipi di 
industria distinti tra «tradi-
zionali» (tessile, alimentare. 
mobilio ecc.) e «moderniIv 
(quelli che hanno conosciuto 
la ksro maggiore espansione 
in questo se^olo. sopra tutto 
chimica e mezzi di trasporto) 
si giunge ad accertare che il 
7-i£o del!e industrie tradi-
zionali e. in Italia, piu elevato 
che nelle altre eccnomie eu-
ropee. Un'altra differenza e 
data dal fatto che un settore 
moderno, come quello mecca-
nico. non cresce da noi in 
modo adeguato rispetto agli 
altri paesi europei 

La bassa produttivita del
la nostra industria sarebbe 
determinata dall-a sua specia-
lizzazkme settoriale e dalla 
sua tendenza all'adattamen-
to in spazi seccodari dell'eco-
nomia mondiale. II primo ca
pi tolo della ricerca si con
clude con un esame della di-
namica dimenskmale dell'in-
dustria italiana nel decennio 
1961-1971 dal quale risultereb-
bs che « rt profilo piu recente 
della nostra industria mani-
fatturiera e infattl vicino a 
quello francese di died anni 
fan. 

II secondo capitolo tratta le 
coratteristiche dei settori e 
delle imprese. Dallo studio 
risulta, tra l'altro. che le spe

se di personale per addetto 
mediamente nel 1971 per tutte 
le industrie manifatturiere so
no state di 2,8 milioni di lire' 
mentre la classe di aziende 
in cui il valore del prodotto 
lordo e piu elevato della me
dia e quella compresa. tra i 
mille e duemil-a addetti. 

Dall'esame della concentra-
zione neU'industria italiana. af
frontato nel successivo ca
pitolo, emerge che le prime 
die;i imprese come prodotto 
lordo. • assorbooo * 1*111 dei 
dipfcidenti. il 14° 0 del fattu-
rato. il 161 delle spese per il 
personale e ben il 321 degli 
investimenti. H settore piu 
concentrato dell'industria ita
liana e quello che produce 
fibre tessili artificiali e sinte-
Uche, nonche cellulosa per 
usi tessili. seguito dal settore 
della gomma elastica e in or
dine decressente da quello 
che produce i mezzi di tra
sporto. L'industria meno con-
centrata in Italia e quella 
calzaturiera. 

EM 11a mappa delle industrie 
per gruppi risulta che in Ita
lia operano sette gruppi • a 
partecipazione pubblica: (Iri, 
ENI, Efim. Egam, Gepi. Fi-
nam e Espi, quest'ultimo re-
gionale) che nel 1971 h-anno 
fatturato sei mila miliardi, 
circa la meta delle entrate 
dello stato italiano. In paral-
lelo abbiamo nove gruppi pri
vati '. (Ifi-Fiat, Montedison-
Snia Viscosa, Pirelli-Dunlop, 
Olivetti. - Mcotl. PesenU-Ita!-
Mobiliare-Bastogi, Falck. Za-
nussi, Sir-Rumianca). Questi 
gruppi privati hanno fattu
rato sempre nel 1971 sette 
mila miliardi di lire, il che 
signifies che i gruppi pri
vati hanno fatturato piu del 
corrlspettivi sette gruppi pub-
blici. Questi dati smentiscono 
cjamoroiamente le polemi-
che sulla statizzazione della 
economia italiana, poiche 0 

peso dell'industria pubblica 
non e superiore neaoche a 
quello della grande industria 
private. 

Vi sono poi i « conglomerate 
finanziari» che a livello di 
vertice sono in tutto tre: 
gxuppo Sindona, gruppo Bo-
nomi-Bolchini, e gruppo Ban
co - Ambrosia no-La centrale 
« per di piit — e scritto nello 
studio — legati a non chiari 
rapporti "• I'uno ali'altrov. Ol
tre a questi gruppi vi sono 
le confederazioni cooperative 
(il fatturato industriale com-
plessivo ammonta a 350 mi
liardi aH'anno), la Cooperativa 
Italia (200 miliardi nella so
la distribuzione); la Feder-
consorzi (150 miliardi). Infi-
ne abbiamo una ventina di 
gruppi che sono definiti mul-
tinazicoali-europei: Buitoni-
Perugina, Ferrero. Ceat. Uqui 
gas, L'Astaldi. Galbani, Mar-
zotto, Mondadori. Moratti. In-
desit. Bassetti, Agusta, Riz-
zoli, ed altri con 160 miliardi 
di lire di fatturato annuo. 

A conclusione di questo im-
portante capitolo della ricer
ca risulta. oltre alia gia rile-
vata maggiore concentrazione 
nel settore gomma, fibre tes
sili • e • della produzione dei 
mezzi di trasporto pubblico. 
che esistono una quarantine 
di gruppi privati e tre grup
pi pubblici di livello interna
zionale che costituis.-coo l'os-
aatura della grande industria 
italiana. Infine viene accerta-
to che operano altre 150 azien
de con un fatturato sopra i 
10 miliardi l'anno. facendo 
cosi arrivare a circa 200 i 
gruppi italiani. «Non e una 
situazione confortante — vie
ne scritto dai ricercatori — 
soprattutto se si considera 
die i grandi gruppi stranieri 
presenti in Italia con proprie 
teste di ponle sono piit di 
400 ». 

Dal quarto capitolo riguar-

dante il processo di intema-
zionalizzazione della nostra 
industria risulta che l'ltalia 
e un paese che esporta sopra-
tutto verso l'Europa; I'/icidsn-
za del capitale straniero da 
noi si farebbe seotire meno 
che altrove; infine che le re-
gioni italiane che rappresen-
tano le piii alte percentuali di 
esportazione sul totale delle 
proprie vendite sono la To-
scana, le Marche e Emilia 
Romagno. 

Passando ad esaminare il 
settore pubblico della nostra 
industria il «rapporto di ri
cerca* evidenzia che questo 
settore retribuisce di piu i di-
pendenti ed i dirigenti di quel
lo privato. che l'industria pub
blica ha avuto il suo maggio
re sviluppo nella siderurgia e 
nella mescanica tra il 1953 e 
il 1963. e che la sua pre-
senza piu rflevante e nel 
settore dei trasporti e nella 
metallurgia. La tipica dimen-
sione dell'industria pubblica 
e quella della grande azienda. 

Gli ultimi due capitoli dello 
studio affrontano il term dei 
<(Sistemi imprenditoriali lo-
cali » e dei « problemi di adAt-
tamento e politiche delle im
prese italiane » sui quali sara 
bene ritornare. 

Anche da questo studio 
commissiemto dalla Fonda-
zione Agnelli (quindi un corn-
mi ttente non sospetto) emerge 
con sufficients chiarezza la 
esig^nza dell-a trasformazicne 
della struttura industriale ita
liana. per giungere da un la-
to ad un riequilibrio terri-
toriale. e dall'altro per dare 
un nuovo ruok) alia piccoVa e 
media industria. Non solo, ma 
risulta chiaramente anche la 
eUgenza di una diversifica-
zione produttiva e di un for
te sviluppo della tesnologia e 
della ricerca sclentifica. 

Diego Novelli 

a correre sui muri di Buenos 
Aires, il suo bel viso compa
re ancora su manifesti e gior
nali, segno del persistere di 
una sorta di assurda anacro-
nistica ' religiosita. Un fanta-
sa? O una bandiera? Per 
chi e contro chi, oggi a tanti 
anni di distanza? 
, Fatto sta che Vapparato pe
ronista di destra, che non bril-
la per intelligenza ma e abi~ 
le nell'intrigo e interessato a 
un solo interesse, la propria 
conservazione, • ha deciso il 
lancio in orbita di Isabelita. 
Come se Evita fosse divenu-
ta quel che fu per grazia nu-
ziale e non per il suo talento. 
Come se per il solo fatto di 
aver contralto matrimonio con 
Peron, Isabelita potesse acce-
dere al livello di fantasia che 
sorreggeva le ambizioni del-
I'« altra >. 

7n realfd fra le due donne 
non e'e nessun tratto in rn-
mune. Tanto Vuna era carica 
di tensione, di protervia e di 
fascino. tanto l'altra e fred-
da. compitamente r.colorila. 
diffidente. Intendiamoci. pun 
tenere in serbo le df>ti di un 

' gran politico, ma per il pub
blico essa si presenta senza 
quelle luci ambigue che pro-
manavano dal volto diafano 
della malata Evita, senza pit 

• slanci popolareschi dei quali 
la mancata attrice era mae
stro. Per giunta ha una fac
cia che scoppia di salute, che 
non accende Vimmaginazione. 
Tant'e vero che i suoi fautori 
dovendo darle un soprannome -
che la ancori alia fantasia oo-
polare, hanno scelto * marirp-
cita >. mammina dei peroni-
sii. E' gentile, affetluoso. ht-
nario: ma che salto in gift 
dall'empireo della « madonna 
dei descamisados ».' 

Lei. la Isabelita. non si da 
troppe arie. Sostiene di an>-
re come unico merito quello 
di essere stata c scolara > di 
Peron. Per incarico del :nari-
to ha compiuto in questi anni 
due missioni: una nel 1955. 
quando da Madrid andb in Ar
gentina per cercare di indur-
re i vari clan peronisti ad una 
tregua e a lavorare insienn 
per il ritorno del generale: la 
seconda nel 1971. quando tnr-
nb per tentare di slabilir*> un 
contalto con il governo mdi-
tare. La • prima volta ebhe 
successo, la seconda no. Sono 
titoli sufficient} per garantire 
il traguardo della Casa Rosa-
da a una carriera iniziata fra 
i tatolini del « Colon » di Pa
nama? E perche no. del re
sto? ' 

II potere 
nel futuro 

7 dubbi, comunque. non ri
guardano il presente, benai if 
futuro. Le elezioni si terranno 

. nel 1976, ma il problema vie
ne sempre posto, quando st> ne 
parla. nella prof^ettira delta 
successione. La signora ^far-
tincz de Peron, come si c del-
to, e ora Verede al trono del
la Casa Rosada. E' approda-
ta a Buenos Aires pochi mesi 
fa, sconosciuta, tutto somvia-
to, al gran pubblico, malizio-
samente chiacchierata nei sa 
lotti. Eppure, d'mprovviso. i 
capi orgogliosi, suscettibili e 
litigiosi delle forze annate ar
gentine, che nel 71 I'arevano 
respinta, si sono fatti da par
te per lasciarle libero il pas-
saggio verso Valta carica. 
Perchd tanta arrendevolezza? 

Perche non si e rinnovato il 
veto militare che bloccb l'a
scesa di Evita? 

Registro alcune delle rispo-
ste che ho raccolto. c Le for
ze armate hanno accettato il 
ritorno di Peron perchd hanno • 
visto che la crisi dell'Argen-
Una stava andando verso una 
fase di tragici sconvolgimentl. 
I vecchi rancori permangono, 
ma egli e oggi un fattore di 
consolidamento degli argini.' 
Accettato lui e neutralizzato 
,il pericoloso " s'mistro " Cam-
pora, gli e convenuto accet-
tare anche Isabelita alia vice 
Presidenza, . un personaggio 
che non da ombra a nessuHo ». 

Un'altra: « A nessun costo i 
generali avrebbero permesso 
a un capopopolo scatenato, 
imprevedibile e con un segui
to enorme, quale era Evita, di 
diventare vice Presidente. 11 
rischio possono correrlo con 
la signora Martinez, appunto 
perche non e'e rischio ». 

Una terza: « L'ela di Peron 
rende il problema del cambio 
attuale' fin da ora. 11 vice 
Presidente da noi e il succes-
sore diretto e automatico. Un 
esponente politico alia vice 
Presidenza, in questa anoma-
la situazione argentina sareb
be, obiettivamente, un fattore 
di turbamento, perche tutte le 
forze politiche e la classe mi
litare, sarebbero portate a ve-
dere in lui un tessitore di in-
trighi e di congiure volti ad 
assicurargli, domani, il pote
re totale ». 

Cosi, meglio Isabelita che 
pub essere la donna adatta . 
alia carica di vice e che di 
doti pub anche averne molte, 
ma di certo non ha quella che 
viene giudicata essenziale per 
un presidente: la dote di ag-
gregare le forze politiche. La 
domanda «E se muore Pe
ron? » angoscia molta gente. 
La sua intelligenza e il suo 
ascendente personale, conta-
no. Ma in gplitica alia fine 
anche il piit carismatico, co
me suoi dirsi, dei capi, e so
lo un emissario. Chi conta 
e il mandante e la forza del 
suo mandato. • 

Un cerchio 
di dittature 

La questione principale, per 
la gioventit, in fase di radica-
lizzazione intensa, per le mas
se dinamiche e organizzate 
delta popolazione, non e chi 
governera il paese, ma come 
e per chi: se sara possibile 
continuare a ricercare la li-
berazione e a battersi per 

•una societa socialista e contro 
10 sfruttamento dell'oligarchia 
privilegiata; se la lotta con
tro il nemico numero uno, lo 
imperialismo nordamericano, 
sara portata avanti senza ce-
dimenti, malgrado le dimen
sion! dell'offensiva di Wa
shington. che ha chiuso VAr-
gentina in un cerchio di ditta 
lure militari e reazionarie. 

La resurrezione politica di 
Peron e dovuta in ugual mi-
sura alia pressione popolare 
e alia incapacita della bor
ghesia argentina di esprimere 
una classe dirigente. L'inter-
vento dei mil'tari. dal 1966 
in poi ha confermato la ten
denza antica delle forze arma
te argentine a sostituirsi alia 
classe politica, ma anche la 
low incapacita di reggere al-
Valtezza dell'ambizione. . 

Nella preparazione e nella 
attesa del momento della suc
cessione, Evita, i descamisa
dos d'un tempo e la stessa 
Isabelita di oggi dileguano nel 
folklore. II mondo patriarca-
le, la tranquillita dei latifon-
disti e dei grandi allecatori. 
la rassegnazione delle pleb'i 
non sono piu i valori portanti 
delle strutture argentine. Tut
to e stato sconrolto .anche per 
merito di Peron. Sopravvivamo 
molte vecchie strutture clien-
telari, ma i giovani si sono 
ormai impadrgniti delle chia-
ci per interpretare i proble
mi. Peron e il leader, ma non 
e il redentore: il riscalto del
le masse terra dalla lotta del
le masse stesse. 

Quando la poltrona della ca
sa Rosada sara racante. la 
lotta si scatenera accanita e 
tutti pensano che la questione 
Isabelita sara superata in un 
batter s'occhio. T militari so
no stati • indeboliti dall'espe-
rienza fallimentare post-1955 
e Q loro attuale riserbo tatti-
co indica che essi attendono il 
momento adatto per inserirsi 
nel gioco, attraverso opportu
ne alleanze in seno all'una u 
alValtra parte del peronismo. 
11 problema delle succession! 
si porra, dunque, con molte 
probability, in termini di pro-
lungamento, con mezzi sup-
plemcntari, dell'attuale cruda 
lotta fra conservatori e pro
gressisti, che vediamo batter-
si, nel nome di Peron, in uno 
scenario di malferme struttu
re politiche ed economiche « 

su uno sfondo continental in-
vaso da nubi fasciste. 

Giuseppe Conato 
(ContiniM) 
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Per roccupazione, lo sviluppo dell'agricoltura e del Sud, la difesa dei salari 

Diecimila in corteo per le strade di Foggia 
Oggi si fermano Lombardia e Bari 
I gonfaloni dei comuni della Capitanata alia testa della manifestazione - La presenza degli artigiani e degli 
esercenti - Bloccate anche le scuole - La preparazione della giornata di lotta nel eapoluogo della Puglia 

Dal nostro corrispondente 
FOGGIA, 17 

Foggia ha vissuto oggi una Indimentlcabile giornata di lotta unitarla per lo sviluppo eco-
nomico, per I'occupazione, i'industrializzazlone, I servlzl. La manifestazlone e stata indetta 
dalla federazione unitarla dei slndacat! della CGIL-CISL-UIL, dall'Ammlnlstrazlone provln-
ciale e dal Comune di Foggia, con il concorso di decine e decine di comuni della Capita
nata. Vi e stata una notevole partecipazione di studenti (tutte le scuole del eapoluogo uni-
tamente a quelle dei grossi c 
nata di lotta partecipan-
do massicciamente al cor
teo che ha preso il via 
dal piazzale della Stazione. In 
testa vi erano decine e deci
ne dl bandiere delle confede-
razioni sindacali, delle leghe 
bracciantili, del sindacati di 
categoria, dei commercianti, 
artigiani, dei contadini, pre-
cedute dai gonfaloni del co
muni tra i quali quelli della 
citta dl Foggia, di Cerignola, 
Sansevero, Manfredonia, Apri-
cena, Trlnitapoli, San Ferdi-
nando, San Nicandro Garga-
nico, Carapelle, dell'Ammini-
strazlone provinciale e dl tan-
ti altri centri del Gargano, Ta-
vollere e sub-Appennino. 

Seguivano il corteo i sin-
daci con la fascia tricolore, 
l parlamentari Pistillo, Di 
Gioia, Vania, Specchio, Salva-
tori, dirigenti sindacali, con
signer! comunali, regionali e 
provinciali, dirigenti dei par-
tlti politic!. Nei numerosi car-
telli venivano richiamati i pro-
blemi piu urgent! da affron-
tare e risolvere nella provm-
cia di Foggia che ha pagato 
un duro scotto alia politica an-
timeridionalistica, in partico-
lare in termini di emigrazione, 
portata avanti dai governi che 
si sono succeduti alia gui-
da del paese. 

Interi comuni del Gargano e 
del sub-Appennino si sono spo-
polati, l'esodo dalle campagne 
e da queste zone continua per 
l'impossibilita, da parte de: 
giovani, dei lavoratori, di co
lore i quali hanno persino un 
diploma o una laurea, dei 
braccianti, di poter trovare 
una occupazione stabile e con-
tinuativa. 

Al combattivo corteo si cal-
cola che hanno preso parte ol-
tre diecimila persone, tra cui 

giovani, donne, ragazzi, operai 
delle fabbriche cittadine e del
le aziende municipalizzate, ar
tigiani, professionisti. Da rile-
vare anche che prima che 
partisse il corteo gli studenti 
hanno sfilato in citta e sono 
poi confluiti nella grande 
manifestazione, la quale si e 
conclusa con un comizio in 
piazza Giordano dove hanno 
parlato il sindaco di Cerigno
la compagno Gaetano D'Alcs-
sandro. il sindaco di Foggia, 
Graziani, il compagno Dona
te Pragassi a nome della Fe
derazione unitaria dei sindaca
ti e il presidente della Pro-
vincia, dottor Franco Galassi. 

II compagno D'Alessandro 
in particolare ha posto in ri-
salto, nel suo intervento, ia 
necessita di una inversione 
politica che affronti i nodi 
strutturali del Mezzogiorno e 
segnatamente della provmcia 
di Foggia, e cioe sviluppo del
la zootecnia, finanziamento 
del piano generale .rriguo, 
dei servizi (case, scuole, ospe-
dali, strade), della industria-
llzzazione e il mantenimento 
degli impegni assunti dal go-
Terno per l'Aeritalia. 

Roberto Consiglio 

Dal nostro corrispondente 
BARI, 17 

Nclle campagne, nelie fab
briche e in tutti gli altri posti 
di lavoro, domani sura so-
spe^a ogni attivita: i brac
cianti si fermano per l'intera 
giornata, gli operai dell'indu
stria dalle 9 alle 13; il pub-
blico impiego dalla 10 alle 14, 
11 commercio e i servizi dalle 
0 alle 13 i trasporti dalle 10 
ails 12 

i numerosi sciopert comu
nali che si sono svoiti nella 
sett'.mana scorsa avranno cosi 
il loro momento unitario e di 
massa: dalle campagne, dal-
1« fabbriche, dal cantierl edilL 
daUe scuole, da tutti gli altri 
posti d: lavoro unanime si le-
vera la protesta per la gra
ve situazione econotnica in cui 
si dibatte l'intera provincia 
per il pesante attacoo aH'oc-
cupazione e contro le rnisure 
restrittive prese dal governo 
«s che colpiscono innanzitutto 
i lavoratori e le nostre cam
pagne, contro I'attivita. specu-
lativa dei grossbsti che acca-
oarrano derrate alimentari e 
CBrburante, contro gli Inglu-
stificati aumenti dl alcuni ge-
neri dl largo consumo. Du
rante la giornata di lotte si 
avolgera un corteo che si con
cluded con un comizio. 

L* richlesta di fondo che 
avanzano al governo le orga-
nizzazioni sindacali e quella 
di una modifioa sostanztile 
della politica rerao n Mezzo
giorno. 

G1& llnfezione colerica ave-
va inferto alcuni duri colpi 
a certl settori economicl. co
me quelli della pesca e degli 
ortagja, che rappresentano 
una parte considerevole, spe
cie gli ultiml. deH'economfci 
del'A provincia. L'infezione 
colerica eveva mostrato agli 
occni dl tutti lo stato di In-
tollerabile insufficienza dei 
servizi sanitari, delle retl Idrl-
che, delle fognature, delle 
strutture scolastiche. Mentre 
ancora non si e messo mono 
a riperare a questo grave 
stato di cose, sono venuti i 
prowedimenti restritUvt del 
governo e la mancanza, per 
e&empio, dl carburante agri-
colo, il che ostacot* serta-
mente il lavoro nelle campa
gne e crea gravi preoccupa-
sionl per le sorti delle aziende 
contadine coltivatrid. 

U p. 

;ntri hanno scioperato) i quali hanno voluto aderire alia gior-

Cosi lo sciopero 
a Milano e nella regione 

MILANO. 17 
Quasi tre milionl di lavoratori della Lombardia do

mani mattina scendono in sciopero generale. Per due 
ore l'attlvita dl tutti i settori dell'industria e del com
mercio si fermera, cost come si fermeranno gli uffici 
pubblicl e privati (banche, assicurazioni ecc.) e le scuole 
medie superior! e universitarie. Cosi hanno declso la 
Federazione mllanese Cgll, Cisl e Uil e la Federazione 
regionale, ponendo precisl oblettivi dl lotta a questa 
grande giornata di mobilitazlone regionale. Nelle mi-
gliala e migliaia di assemblee che saranno tenute sui 
luoghi di lavoro queste rlvendicazloni saranno al centro 
del dibattlto del lavoratori. 

I sindacati hanno indlviduato alcune rlvendicazloni 
urgenti per trasporti, casa, sanlta, chiedono alia Regione 
Lombardia e al Comune di Milano un piano di rlstrut-
turazione e dl pubblicizzazione delle autolinee private, 
il potenzlamento del trasporti urbani, l'attuazione della 
Iegge regionale sulla medicina preventive, 

Un aspetto dell'imponente corteo dl lavoratori per le vie d i Foggia 

I 600 mila lavoratori del settore scioperano per l'intera giornata e manifestano a Milano 

DOMANI GIORNATA Dl LOTTA DEI CHIMICI 
PER UNA DIVERSA POLITICA INDUSTRIALE 

Risposta al padronato per i contratti e nuovi indirizzi della chimica - Un settore che si sviluppa con i finanziamenti pubblici ma non contribuisce 
aH'aumento dell'occupazione, alia qual'rficazione produttiva, alia rinascit a del Mezzogiorno -Un piano nazionale per far cambiare rotta alle imprese 

Aperta {la vertenza 

Gruppo SME: 
astensione 
di due ore 

Riguarda i 30 mila della Motta 
Alemagna, Cirio, Star ecc. - Chie

dono investimenti per i l Sud 

Oggi primo sciopero nazionale dei 30 mila 
lavoratori del gruppo SME (il forte gruppo a 
partecipazione statale del settore alimentare 
che comprende tra le altre aziende come Mot
ta. Alemagna. Cirio. Star, Surgela. Mellin e 
leal). L'astensione dal lavoro sara di due ore: 
nelle fabbriche di Milano essa coincidera con 
lo sciopero generale della Lombardia e i la
voratori daranno vita durante l'astensione a 
centinaia di assemblee. 

La vertenza del gruppo Sme. nell'ambito 
del piu generale impegno del movimento sin-
dacale per una nuova politica economica, pun-
ta — come stabilito dal convegno dei delegati 
svoltosi nei giorni scorsi a Napoli — a imporre 
alle partecipazioni statali un ruolo nuovo e 
trainante per una industria alimentare che ga-
rantisca roccupazione, e migliori condizioni di 
lavoro, che difenda il salario operaio. che si' 
colleghi. in quanto industria di trasformazione 
ai problem! deH'agricoHura e al mercato dei 
consumi. La Federazione CGIL - CISL - UIL 
e la federazione unitaria degli alimentaristi 
hanno inviato al presidente del consiglio e ai 
ministri delle PPSS. dell'AgricoHura. del La
voro e per il Mezzogiorno una lettera — con il 
documento conclusivo del convegno del gruppo 
Sme — nella quale si dkhiara aperta la ver
tenza con la Sme sugli investimenti. Nella stes-
sa lettera si chiede una urgente convocazione 
per awiare un confronto sulla politica delle 
Partecipazioni statali 

PerchS manca il sale 

Manifestano 
i lavoratori 

del Monopolio 
Denunciata dai sindacati la specu-
lazione privata in atto attorno al-

I'azienda di Stato 

Giovedl 20 dicembre avra luogo a Roma una 
manifestazione nazionale di lavoratori delle sa
line, delle manifatture e coltivazioni tabacchi, 
degli uffici commercial!, dei depositi di approv-
vigionamento. deU'Amministrazione autonoma dei 
Monopoli di Stato. 

L'iniziativa e stata decisa dal comitato di-
rettivo della Federazione CGIL-CISL-UIL non 
solo perche il governo continua a disattendere 
gli accordi raggiunti e firmati con i sindacati 
il 31 agosto scorso, specie per la parte riguar-
dante la riforma aziendale. ma perche lo stesso 
piano di investimenti produttivi. particolarmente 
relativi al Mezzogiorno, gia concordato in sede 
ministeriale, non trova la pur minima applica-
zione, con grave danno per i consumatori e per 
l'intera popolazione 

I sindacati sostengono che non si tratta di 
rendere legittima qualche disposizione ammini-
strativa che nel passato. e anche nel presente, 
ha procurato agli intermediari e agli appalta-
tori fior di milioni. ma si tratta di liberare la 
azienda da tutte quelle forme parassitarie che 
si sono impossessate di strumenti commerciaU 
e produttivi capaci di mettere in crisi il settore 
approwigionamenti quando l'interesse del citta-
dino non coincide con l'interesse del profitto. 

Alia manifestazione. che avra luogo nella 
stessa giornata dello sciopero nazionale del set-
tore, parteciperanno insieme a migliaia di lavo
ratori dell'azienda, numerose rappresentanze di 
altre categorie. 

• Domani tutti f c chimlci», 600 mila lavo
ratori, daranno vita ad una grande giornata 
dt lotta nazionale. Operai, imptegatl e tecnlci si 
fermano per 24 ore; foltlsslme delegation! di 
lavoratori poi, da ogni provincia, raggtunge-
ranno Milano per parteclpare alia manifesta
zione Indetta dalla Fulc. 

La plena mobilitazlone del chimlci trova 
I suoi motivi di fondo nella necessita dl una 
precisa risposta al padronato che se da una 
parte nega il rinnovo del contralto di lavoro 
ai vetrai, ai gommal, ai dlpendentl delle azien
de della plastics, del linoleum e della concla; 
dall'altra rifluta un confronto costruttlvo sui

te vertenze aperte nel grand! gruppl (Monte
dison, Snia, Anlc, Sir) nell'ambito della ver
tenza chimica. Quesfultima rappresenta II gros-
so impegno politico della categoria: I chimlci 
mirano a difendere la rigidita della forza la
voro e II potere d'acquisto del salari, e chie
dono contemporaneamente nuovi quallflcati In
vestimenti per lo sviluppo del Mezzogiorno, la 
plena occupazione, i consumi social!. 

La manifestazione di Milano avra inizio 
alle 9,30: sono in programme tre divers) con-
centramenti (ai bastion! dl Porta Venezla, a 
piazza Castello e a piazza Grande). I tre cortel 
confluiranno quindi a piazza del Duomo. 

Come nel settore manifat-
turiero meccanico anche in 
quello chimico l'avvenire eco-
nomico di tutto il Paese sara 
influenzato dalla possibilita 
di attuare una svoita negii 
indirizzi dell'industria, esigen-
za cui e sorda non soltanto 
la componente privata — 
gruppi finanziari FIAT e 
Montedison, in prima fila — 
ma anche quella pubblica, si 
tratti di centri operativi. co 
me l'IRI e l'ANIC, o dei cen
tri che ammlnistxano il capi-
tale finanziario, come 1'IMI 
e gli altri istituti di credito. 

II punto di partenza e una 
franca e chiara diagnosi del
la posizione dell'industria chi
mica di fronte al problema 
sociale italiano. Questo «bi-
lancio sociale » del settore ha 
il suo perno nella compo
nente occupazione. 

L'industria chimica si svi
luppa, ormai da oltre un de 
cennio, sulla base di contri-
buti statali ma non ha ade-
guato Ia sua struttura al-
l'obiettivo di creare posti d: 
lavoro nel Mezzogiorno. An
cora oggi ha 178 mila occu 
oat! nelle regionl del Nord, 
pari al 68,270 del totaie; 38 
mila 500 occupati nelle regio
nl central! pari al 14.8%4; 

RELAZIONE DI MONTAGNANI AL CONSIGLIO DELL'INPS 

Urge la nuova Iegge sulla previdenza 
II bilancio di previsione intralciato dal ritardo imposto dal governo - Squilibri fra entra-
te e pagamanti - L'unificazione della riscossione dei contributi semplifica e riduce i costi 

H consiglio dl amministra-
zdone delllstituto nazionale 
della previdenza sociale ha 
discusso il bilancio di previ
sione 1974 sulla base di una 
relazione del presidente Fer
nando Montagnani. II ritardo 
imposto dal governo al varo 
della Iegge su pension!, asse-
gni familiar!, indennita di di-
soccupazione e riordino di 
contribuzioni influisce nega-
tivamente sulla possibilita di 
fare previsioni. Le resistenze 
conservatrici del governo, 
quindi, impediscono ancora 
una volta una tempestlva azio-
ne di miglioramento della fun-
zionalita di un grande organi-
smo economJoo qual'e 11NPS. 

Sulla base dei dati dispo-
nibili tuttavia la situazione 
risulta molto chiara. 

Nel settore dei lavoratori dl
pendentl risulta per il 1974 una 
previsione di 6833 mlliardi di 
lire per contributi cui cor-
risponderebbero 6616 miliardi 
di erogazioni C'e un eavan-
zo», un risparmio flttizio ot-
tenuto col mancato adegua-
rnjtrrt'ff atttf>matloo presitfloQl-

salario. fortunosamente sfug-
gito alle continue decurtazio-
ni a favore del padronato cui 
sono fatti oggetto i contributi 

Appare chiaro come vi sia-
no in questo settore tutte le 
condizioni per stabilire fin da] 
1974 l'aggancio automatico pen-
sione-salario mediante una ri-
valutazione semestrale o an-
nuale delle pensioni, assegni, 
indennita ecc... in base all'in-
dice dei salari dell'industria. 

Nel settore dei lavoratori 
artigiani, coltivatori, commer
cianti o comunque classifica-
ti come «autonomi» le pre-
stazloni previste portano ad 
erogare 1.225 miliardi di lire 
contro 778 mlliardi di contri
buzioni. Ce quindi un disa-
vanzo, nonostante il basso li-
vello dei trattamenti, il quale 
chiama in causa la necessita 
di una politica di sviluppo per 
le imprese familiar! dell'arti-
gianato, commercio e agri
coltura in modo tale da co-
stitulre le basi per la forma-
zione di una base contributiva 
sufficient©. In quel casl ove 
vi«* l'intefradon* dt reddito 

da parte dello Stato — come 
deU'agricoltura — si pone la 
esigenza di finalizzare il fi
nanziamento pubblico anche 
in rapporto ai redditi di la
voro e quindi alia formazione 
di adeguati fond! previden-
ziali per i lavoratori. 

La gestione o disoccupazio-
ne», portando un avanzo dl 
176 miliardi di lire, mette in 
evidenza che esiste una base 
per migliorare il trattamento 
oltre limiti di 800 lire al 
giorno previste e con l'esten-
sione a nuove categorie di di-
soccupati. Per gli assegni fa
miliar! l'avanzo di 291 miliar
di di lire copre i'aumento del-
1'accordo govemo sindacati; 
l'abolizione prevista del massi-
male contributi creera tutta
via condizioni da verificare 
neU'esperienza anche per man-
tenere stabile in futuro il po
tere d'acqulsto degli assegni. 

II presidente dell'INPS ha 
rlferito al consiglio sull'azio-
ne svoita per migliorare la 
funzionalita della gestione. 
Per un piu rapido disbrigo del 
lavoro sono necessarie aasun-

zionj proporzionali anche do-
po che sono state introdotte 
misure di decentramento, 
meccanizzazione elettronica, 
riduzione del contenzioso. Per 
1 contributi si punta alia uni-
ficazione della riscossione con 
INAIL ed INAM, in modo da 
aumentare l'efficacia dei con-
troll! e diminuire il costo. 
C!6 risultera anche nell'inte-
resse delle aziende in quanto 
e possibiie abolire i modelii 
detti « GS2 » e fare versamen-
ti in conto corrente postale, 
introdurre la denuncia trime-
strale della retribuzione, ac-
centrare in uffici unificati la 
iscrizione delle aziende. La 
applicazione dell'articolo 36 
dello Statuto del lavoratori, il 
quale impone agli istituti fi
nanziari che erogano contri
buti statali di accertare il 
rispetto delle norme social! 
sul lavoro presso le aziende 
beneficiarie, dovrebbe pure 
contribuire a prevenlre l'eva-
sione del contributi, con due 
rlsulUti: migliorare le pre-
stazioni e ridurre J frequenti 
rkonl ai tribunal!. • • 
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44.500 dipendentl nel Mezzo
giorno e nelle Isole, pari al 
17%. L'aumento degli investi
menti nella chimica, oggi ri-
chiesto a gran voce dal grup
pi imprenditoriali, non pud 
provocare di per se alcun 
riequilibrio polche sono cam 
biati i connotati stessl dello 
sviluppo. Prendlamo un pro 
getto dl investimento, quello 
della SIR a S. Eufemia La-
mezla: per creare 2500 posti 
dl lavoro sono prevlsti 250 
miliardi di investimento sol
tanto per lo stabilimento ?d 
annessl. Cioe 100 milioni di 
lire per addetto. E* noto poi 
che una fabbrica alimenta Ia 
sua produttivita nella misu 
ra in cui si sviluppano, at
torno, strutture integrative 
quali port!, impianti per for-
nire energia elettrica, linee 
ferroviarie e quanto altro ser
ve a com pie tare il ciclo di 
produzione sia per le mate-
rie prime che utilizza ch? 
per i prodotti che invia al 
mercato. 

II progetto della SIR e. 
da questo punto di vista. 
«normales rispetto alia ten-
denza generale aH'aumento 
dell'investimento per addetto. 
Quello che bisogna mettere 
in discussione quindi non e 
principalmente la quantita d» 
capitale occorrente per ogni 
singolo impianto ma un rac 
cordo generate, fra obbietti-
vi di occupazione e impie
go del capitale disponibile. 
Nel calcolo finanziario ed 
aziendale deve entrare una 
Kvariabile esterna» di rac 
cordo con l'obbiettivo della 
occupazione. I sindacati la in-
dicano — e non sono stati 
smentiti — nella necessita d: 
ridurre il carico di lavoro 
per ogni lavoratore riducen-
do orari. controllando il ri-
corso agli straordinari, ridi-
scutendo I turn!, allargando 
gli organicL 

Le cifre documentano che 
l'industria chimica ha ottime 
condizioni per divenire il bat-
tistrada di una politica che 
occorre attuare anche in al
tri settori. Le fabbriche chl-
miche Montedison hanno rea-
lizzato, nel Mezzogiorno. 19 
milioni di lire di fatturato 
per ogni addetto mentre il 
cosiddetto «costo del lavo
ro* — che costo non 4. ma 
corrispettivo di produzione 
che lascia amp! margini di 
plusvalore all'impresa — era 
di 4 milioni e 300 mut '.irp 
circa (dato fornito dali'ANIC; 
Montedison serba un pudi^o 
silenzio). cifra comprensiva 
dei contributi sanitari e as 
sicurativi e formata dalla 
media di stlpendi. da quell! 
dei dirigenti alia paga ope-
raia. E* inoltre un dato dd 
1972: per i prim! nove me-
si di quest'anno la Montedi
son ha annunciate Incremen-
tt di fatturato del 24% ^er 
ii gruppo mentre gli organi-
ci sono stati appena ritocca-
tl In consequent* dell'ultlmo 
rinnovo contrattuale. 

I margini dell'industria chi
mica derivano sia dalla sua 
posizione congiunturale, la 
quale la vede beneficiaria di 
prezzi fortemente aumentati 
e di una domanda pressan-
te; auanto da tenderize strut-
turalL 

Attualmente i pagamentl a 
favore del lavoratori lncido-
no sul 15«/« del fatturato del
l'industria chimica. Cid vuol 
dire che un discorso sul co-
sti di produzione non ha il 
suo centro nel liveUo di oc
cupazione e nel samri 'com-
Knente su cui si accentra 

ttacco padronale per ovvie 
politiche di srruttaraento) 

quanto in altre componenti: co
sto del finanziamento. inte^ra-
zione fra gruppi (e quindi 
costo delle maierle prime), 
scala di produzione. contmui-
ta degli sbocchl sul merca
to, livello della tecnologia u*i-
lizzata. E* neceasario costnn-
gere il padronato a rivede'e 
I conti in queste direzSonl, 
allentando la stretta fatta 
gravare sul lavoratori attra-
verso le rlstrutturazioni e il 
oressante contenimento delle 
rlvendicazloni dei lavoratori. 
Tale esigenza e matura an-
«*he negll altri settori ma la 
situazione varis a seconda 
dolla struttura. L'impresa mec 
ranica medlo-piccola ha una 
incidenza d«»i pagamentl ai la
voratori donpia. pari al 30% 
del fatturato. il che riflette 
diverslta nelle condizioni di 
impiego del capitale. Queste 
differenze a favore della chi
mica possono essere utilize 
te per far avanzare quello 
che rimane un'esigenza gene
rale del lavoratori: Ia ridu
zione dell'intensita dello sfrut-
tamento a favore dell'allar^a-
mento deiroccupazione sia a 
'avore del Mezzogiorno che 
dei gruppi social! piu Iarga-
mente colpiti dalla disoccu-
oazione. I giovani e le donne 

Renzo Stefanelli 

Posirivo 
bilancio 
deil'lnac 

Si riunisce oggi 11 Con
siglio direttivo deU'INAC — 
Istituto deH'Alleanza del con
tadini — per fare il bilancio 
deU'attivita svoita nel 1973 e 
flssare i nuovi obiettivi per 
to sviluppo dell'azione sociale 
nelle campagne. L'lntroduzlo-
ne sara svoita dal vice Presi
dente De Carolis mentre con-
cludera 1 lavori il direttore 
Palermo. 

In poco piu dl tre annl e 
mezzo di attivita 1'I.N.A.C. ha 
ottenuto del risultati notevoli 
realizzando, con un costante 
aumento ogni anno, il patro-
clnio di ben 3.700.000 pratiche. 

Tctvola rotonda a Roma 

Generalizzare 
e ampliare le 

strutture di base 
del sindacato 

Stimolante dibattlto con Vanni, Di Giulio, Carboni, 
Ravenna e Bartocci in occasione della presentazione 
del volume di Salvarani e Bonifazi - La costruzion* 

dei Consigli di zona - Dissipare ogni ambiguita 

General izzazione dei Consi
gli di fabbrica, costruzione e 
sviluppo conseguente dei Consi
gli di zona, loro articolazione de-
mocratica in rapporto alle forze 
sociali e politiche territorial! e 
alia dinamica delle lotte, affer-
mazione e riiancio della propo-
sta politica del sindacato. acce-
lerazione, entro questo quadro, 
del processo di unita sindacale: 
attorno a questi temi si e svoi
ta ieri a Roma la tavola roton
da organizzata dalla casa editri-
ce Franco Angeli di Milano per 
presentare il volume di Salvara
ni e Bonifazi «Le nuove strut
ture dl base del sindacato — 
ongini esperienze. prospettive >. 

Hanno partecipato il segretario 
generale della UIL Raffaele Van
ni. il compagno Di Giulio della 
direzione del PCI, i segretari 
confederali della UIL Ravenna 
(che ha diretto il dibattito) e 
Manfron. il presidente delle 
ACLI Carboni e Bartocci della 
sezione lavoro del PSI 

II giornalista Sergio Turone. 
che ha fatto una rapida presen
tazione del libro. ha sottolinea-
to come gli autori abbiano colto 
un aspetto di estrema attualita. 
strettamente connesso con la 
tematica sindacale, evidenziata 
proprio in questo periodo dalla 
crisi emersa nella UIL (conve
gno di Firenze) e dal suo supe-
ramento con la riconferma del
la scelta unitaria. 

Vanni ha ribadito l'esigenza 
(emersa dai congressi confede
rali) che i Consigli siano effet-
tivamente i nuovi organismi di 
base del sindacato nel posto di 
lavoro e che essi realizzino il 
tnassimo di partecipazione da 
parte di tutti i lavoratori. Tali 
organismi, percio. non vanno 
€ regolamentati», ma devono di; 
venire un momento concreto di 
confronto sindacale e politico per 
tutto il movimento. Sui Consigli 
di fabbrica, quindi, vanno fon-
dati i Consigli di zona, non ne-
cessariamente aspettando che 
tutte le categorie abbiano assol-
to il problema della «generaliz-
zazione* dei primi. 

Occorre pertanto rilanciare un 
grande dibattito tra tutti i la
voratori. non scavando trincee 
davanti ad alcune istanze gia ac-
quisite. ma procedendo senza 
burocratismi verso la verifica 
dello stato complessivo del mo
vimento e costruendo senza am
biguita i nuovi strumenti unitari 
capaci di consolidare il ruolo 
dinamico della stessa Federa
zione. 

Anche Carboni ha rilevato la 
esigenza di rilanciare il dibatti
to fra i lavoratori, sapendo che 
la ricerca della unita avviene 
tra € diversi», e trovando per-
ci6 «le forme e le modalita» 
perch6 le molteplici diversita 
possano, senza snaturarsi, con-
vergere e qualificare al piu al
to livello un disegno costruito in
sieme ed insieme costantemen-
te verificato sul terreno della 
autonomia e della democrazia. 

II compagno Di Giulio ha im-
mediatamente sottoUneato la si
tuazione di stallo in cui si tro
va il sindacato. dopo i congres
si confederali. nella estensione 
dei Consigli di fabbrica e nella 
costituzione dei Consign' di zo
na. Questi ritardi sono un fat
to grave, che pesa sulla situa
zione sindacale e su quella po
litica. 

Nuoce all'azione sindacale — 
ha detto Di Giulio — perche 
viene privata di strumenti (i 
Consigli di zona) decisivi per 
portare avanti l'attuale strate-

gia confederale: nuoce alia stes
sa unita sindacale. rendendo piu 
difficile i'impegno di massa sul 
terreno unitario dal quale di-
pende in ultima istanza ogni 
probability di reale progresso. 
La crisi Uil ha posto con for
za 1'interrogativo di che cosa 
devono essere questi nuovi stru
menti. 

Non c'6 dubbio — ha affer-
mato Di Giulio — che essi de
vono costituire 1'espressione piu 
democratica possibiie all'inter-
no della fabbrica. allargando la 
partecipazione, superando garan-
tismi formali che finirebbero per 
divenire fattori emarginanti del
le cosiddette minoranze. La so-
luzione unitaria invece (e que
sto recupero spetta essenzial-
mente al Consiglio di zona) va 
ricercata sul terreno politico. 
dove il mov'jmento si fa carico 
di tutti gli impegni per 1'affer-
mazione della linea alternati-
va, in una sintesi unitaria delle 
diverse espressioni politiche e 
sociali. Su questo terreno si 
superano anche i fenomen! 
sempre presenti di burocratizza-
zione e di verticismo. compiendo 
quel «salto> che e la prospet-
tiva dell'unita. e che costitui-
sce una garanzia inderogabile 
per il rafforzamento del regime 
democrat ico del nostro paese. 

E' pero necessario — ha ag-
giunto Di Giulio — superare da 
parte di certe forze politiche, 
ipocrisie e ambiguita. C'e biso-
gno di posizioni chiare, precise 
e cid hanno fatto comunisti e 
socialist rispetto al problema 
dell'unita sindacale. Ma DC, 
PSDI e PRI devono ancora pro-
nunciarsi, devono sciogliere le 
loro riserve sulla necessita o 
meno, per la democrazia, della 
unita. Non dissipare tali ambi
guita e incertezze vuol dire, in 
ultima istanza. mascherare posi
zioni sostanzialmente negative. 
favorire visioni generiche ri
spetto al processo unitario. co-
prire atteggiamenti che in defi-
nitiva fanno il gioco della con-
servazione. La leva che spinge 
decisamente all'uscita dalle avi-
biguita e proprio la spinta del 
movimento di massa 

Anche Ravenna e Bartocci 
hanno sollecitato la necessita di 
un riiancio dell'iniziativa, della 
generalizzazione e del rafforza
mento delle strutture unitarie e 
del superamento da parte di tut
ti di residue ambiguita e ri
serve. -

p. gi. 

Diminuita 

la produzione 
alimentare 

La produzione agricola glo-
bale 6 aumentata del 2% nel 
corso del 1973 ma grazie so-
prattutto al forte lncremento 
dei raccolti di uva da vino 
(piu 287o) e delle olive da 
olio (piu 50%) mentre si e 
avuta una riduzione del 5% 
per il grano, un decremento 
probabile della produzione di 
carne e latte per la quale non 
si hanno dati definitivi, oscil-
lazioni nel comparto degli or-
taggi. In effetti negll indici 
della produzione Industriale 
ad ottobre il comparto ali
mentare e l'unico a registrare 
una riduzione di produzione, 
sia pure dello 0.1%. 

PER VINCEREI 

C0NC0RSI NELLE FERR0VIE 
800 quiz 4.000 SOluzioni 
un manuale indispensabile chiaro aggiornato agli ultimi 
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La relazione del compagno Emanuele Macaluso al C.C. del Partito 

Le proposte dei comunisti per una nuova politica agraria 
Una grave crisi si h abbattuta sulfe aziende contadine, asse deU'economia agricola italiana — I mutamenti del mercato mondiale delle derrate alimentari — La politica comunitaria e le sue gravi contraddizioni 
La erronea linea seguita dai governi — L'esigenza di una rinnovata solidarieta fra le forze antifasciste e democratiche — E' possiblle, aj| eseippio, evitare il referendum sul divorzio — Aprire un discorso nuovo 

con la Democrazia Cristiana sui problemi dell'agricoltura — L'opposizione verso I'attuale governo - Unita fra operai e contadini — Sviluppare il processo unitario fra le organizzazioni contadine 

Con una relazione del com-
pagno Emanuele Macaluso si 
sono aperti, ieri mattina, i la-
vori del Comitato Centrale del 
PCI, convocato per discutere il 
seguente ordine del giorno: 
«Le proposte e I'iniziativa del 
comunisti per una nuova poli
tica agraria nel quadro della 
lotta per un tnutamento di 
fondo dello sviluppo economico 
e sociale del Paese i>. Nel pome-
tiggio & cominciato il dibattito. 
Sono intervenuti i compagni Me-
lotti, Rossitto, Quercioli, D'Attor-
re, Guerrini, Esposto, Irea, Gua-
landi, Latorre, Vignola, Castagna 
e Gruppi. 

I lavori proseguiranno per la 
intern giornata di oggi. 

II compagno Macaluso ha esordito 
rilevando che il Comitato centrale del 
Partito si riunisce in un momento in 
cui le tensioni economiche, sociali e 
politiche sono particolarmente acute. 
La minaccia di una grave recessione 
provoca una profoncla inquietudine nol
le grandi masse popolari e nei ceti me-
di produttivi. Milioni di cittadini sono 
stati gia colpiti dall'inflazione e dalla 
crisi energetica. Migliaia di lavoratori 
hanno perduto il lavoro. I contadini 
hanno avuto falcidiati i loro bassi red-
diti e sono messe in forse le stesse pos
sibility produttive delle loro aziende. I 
disagi dei lavoratori, delle donne per 
gli approvvigionamenti e il rincaro dei 
generi alimentari e dei combustibili si 
acuiscono ogoi giorno Gli emigrati te-
mono di fare, per primi, le spese della 
recessione dopo aver pagato. per primi 
il conto per il cosiddetto miracolo eco
nomico. 

La situazione e drammatica. Lo ha 
confermato la stessa diciassettesima 
Conferenza biennale della Fao che ha 
lanciato un nuovo grido di allarme per 
la grave crisi alimentare che il mondo 
sta attraversando. Lo stesso Paolo VI 
ha rivolto un pressante appello ai re-
sponsabili delle nazioni dato che il It-
vello minima di sicurezza alimentare 
nel mondo sarebbe minacciato se crisi 
di produzione si manifestassero per di

verse ragioni nell'avvenire immediato. 
La contraddizione tra necessita e pos

sibility — ha proseguito — 6 diventa-
ta piu acuta e insopportabile. Con la 
distensione, infatti, i bisogni crescono 
e si liberano nel senso che emergono 
con piu evidenza i problemi della fa
me, della salute, della civilta, della 
cultura. La lotta per la distensione e 
la sicurezza e un nuovo ordine inter-
nazionale trova quindi nuove motiva-
zioni e nuove forze. Lo stesso Paolo 
VI. nel citato discorso alia Fao, ha re-
clamato un ordine internazionale piu 
solidale. Cio presuppone intese tra uo-
mini di diversa fede e di diverso orien-
tamento, decisi a lottare per fare pre-
valere i diritti dell'uomo su quelli del 
profitto dei grandi monopoli, i diritti 
dei popoli su quelli dell'imperialismo e 
dello sfruttamento. Noi comunisti rite-
niamo che queste intese sono necessa-
rie e possibili e siamo convinti che su 
questa base gli uomini che si richia-
mano al messaggio cristiano possono 
incontrarsi con i socialisti e i comu
nisti. 

In queste settimane discutendosi i 
provvedimenti adottati dal governo ppr 
le restrizioni energetiche abbiamo sen-
tito delle critiche al nostro Partito che 
mostrerebbe scarsa attenzione ai gua-
sti provocati dall'urbanizzazione selvag-
gia. dalla civilta dell'auto. dal consu-
mismo. Spesso questa predica ce la 
fanno gli stessi uomini e gli stessi gior-
nali che ci accusarono di ruralismo 
quando combattevamo — quasi soli — 
la sciagurata politica agraria condotta 
dai governi centristi e di centro-sini-
stra in nome delYefficientismo. dello 
industrialismo e dell'europeismo e quan
do combattemmo una dura battagha 
contro la cosiddetta civilta dell'auto. gli 
sprechi delle autostrade. per una di
versa, piu produttiva utilizzazione del
le risorse nazionali e della spesa pub-
blica. Sono gli anni in cui molti ita-
liani, increduli e sbalorditi, assisteva-
no alio scerapio di produzioni agricole 
pregiate. Oggi. finita l'epoca dei sur
plus e della distruzione della produzio
ne siamo entrati nella penuria e nella 
austerita. 

si tratta di una risposta che, nella so-
stanza, privilegia ancora una volta gli 
interessi monopolistic! regionali e na
zionali. Si tratta di semplici aggiusta-
menti di una politica fallimentare. E 
urgente un intervento della classe ope-
raia europea anche se non sono d& 
sottovalutare le divergenze che esisto-

no su quest! problemi. Gli incontri e 
i dibattiti previsti fra i Partiti comu
nisti dell'Europa capitalistica dovran-
no affrontare anche questi temi che so 
no essenziali per una politica di allean-
ze della classe operaia nella lotta an-
timonopolistica, per un nuovo sviluppo 
economico, per un'Europa unita e de-
mocratica. 

Le ripercussioni della crisi in Italia 

I mutamenti sul mercato mondiale 
II compagno Macaluso ha ricordato a 

questo punto come nei mesi scorsi. quan
do la crisi alimentare si affacciava mi-
nacciosa nel mondo, e in Italia comin-
ciavano a scarseggiare il pane e la 
pasta, molti esperti e qualche ministro 
dissero che 1'inversione dei mercati ce-
realicoli era dovuta al fatto che l'URSS t 
e ia Cina avevano acquistato circa 20 ' 
milioni di tonnellate di grano dagli Sta
ti Uniti, liquidando le scorte e provo-
cando un'impennata dei prezzi. Ma si 
trascurava di rilevare che questi acqui-
sli rivelano dei mutamenti nel merca
to mondiale di cui invece bisogna te* 
nere conto. 

L'Unione Sovietica (e anche la Cina) 
con gli acquisti fatti mostra certo di 
non avere ancora risolto i problem*! 
che travagliano l'agricoltura sovietica 
che non sono riconducibili a quelle con
tingent! derivanti dalle cattive o buone 
annate. Ma e anche vero che oggi in 
URSS e nei paesi socialisti i consu-
mt alimentari sono in costante aumen-
to e che l'URSS (e anche la Cina) e 
in grado, grazie al suo sviluppo com- ' 
plessivo, di comprare il grano dagli 
Stati Uniti e da quals'ssi altro paese 
esportatore. come pure di acquistare il 
burro svenduto dal MEC. mentre, un 
tempo, in Russia e in Cina, si inoriva 
di fame come avviene ancora oggi in 
altre zone del mondo. Anche altri pae
si in via di sviluppo. come quelli del 
Medio Oriente. che ieri vendevano gra
no duro oggi ne acquistano. E' questo 
un segno di un mutamento nella poli
tica internazionale di questi paesi che 
ogg; hanno un peso crescente nel mer
cato mondiale non solo come vendito-
ri di petrolio ma anche come acqui-
renti di derrate alimentari e attrezza-
ture industriali. D'altra parte gli Sta
ti Uniti hanno venduto — e non a caso 
— i loro cereaii nel mercato socialista 
nel momento in cui chiedevano all'Eu-
ropa di abbassare le barriere protezio-
nistiche del MEC per fare largo ai 
prodotti agricoli americani. 
• L'aumento dei prezzi internazionali — 

ha detto il relatore — provocato da 
"> queste vendite e le manovre nalziste 
•' su: prezzi dei mangimi sono serviti 
' agli Stati Uniti per trattare da posizio

ni di forza con 1'Europa. per rialzare 
v 1? quotazioni del dollaro e alleggenre 
' la loro bilancia dei pagamenti. Fin dal 

prossimo anno, infatti. molti paesi deb 
bono acquistare con piu dollari non so
lo il petrolio ma anche derrate ali
mentari. 

La situazione aliarmante determina-
tasi nel campo agncolo alimentare si e 
in questi mesi intrecciata con 1'infla-

- zione galoppante. con le tempeste mo-
• r.etarie e con la crisi nel campo delia 

energia, le cui restrizioni minacciano 
. Io sviluppo in tutti i settori. Siamo. cioe. 

di fronte ad una crisi che espr.me una 
contraddizione tra una domanda cre
scente di energia. di materie prime, di 

prodotti agricolo-alimentari e i limiti 
di queste produzioni primarie anche in 
ragione di un allargamento dei mercati 
e di un diverso rapporto tra paesi so
cialisti e paesi capitalisti, tra ~ questi 
e i paesi in via di sviluppo. Sino ad 
oggi i nuovi rapporti che gli USA han
no stabilito con l'URSS e la Cina e i 
tentativi in corso per nuovi rapporti 
con i paesi arabi e altri paesi del ter-
zo mondo sono stati dagli USA utihz-
zati per premere contro le tendenze au-
tonomistiche di paesi europei e del Giap-
pone. Questa constatazione non ci fa 
cambiare il giudizio positivo da noi da
to sugli sviluppi delle relazioni tra gli 
Stati Uniti. l'URSS e la Cina ai fini 
della distensione, cosi come lo svilup
po di queste relazioni non ci ha mai 
fatto cambiare opinione sulla natura 
dell'imperialismo e dei suoi obiettivi. 
Oggi gli Stati Uniti cercano di riba-
dire da posizioni nuove il loro dominio. 

I! compagno Berlinguer nella sua re
lazione del C.C. del febbraio scorso nf-
fermava che raggiunti determinati o-
biettivi di pacifica coesistenza, la lolia 
continua e deve continuare. Infatti lo 
imperialismo, anche quando e costret-
to ad accettare il terreno della pacifi
ca coesistenza, non cessa di tentare di 
impOrre una sua concezione dei rap
porti internazionali. 

Le forze democratiche e antimperialt-
ste debbono quindi lottare contro I'im-
perialismo su terreni nuovi e per mol
ti versi - piu avanzati. Certo e — ha 
continuato il relatore — che ci trovia-
mo di fronte a nuove contraddizioni 
tra paesi capitalistic! e all'interno di 
essi. Siamo quindi ad una svolta, i 
profeti di uno sviluppo conlinuo e sen 
Zti scusse dei paesi capitalists sono 
smentiti. La crisi non puo essere supe 
rata — come chiedono alcuni giornali 
e gruppi politici italiam. e come so-
stt-ngono Andreotti. Malagodi. i social-
democratici. i repubblicam — con una 
ulteriore subordinazione dell'Europa i-
gh Stati Uniti. ne con una nostra dis-
sociazione dall'Europa. 

In questa fase si e riaperto il discor
so suilunita politica dell'Europa; ma 
questa unita deve cimentarsi oggi con 
questioni e scadenze ben precise, qua-
li: la crisi energetica, quella valuta-
ria e quella agricola. 

Da come saranno sciolti questi nodi 
dipende ravvenire dell'unita politica 
dell'Europa. Noi lavoreremo per solu-
z oni unitane e positive, dato che n-
ttniamo die un'Europa ind'pendente. u 
nila e piu democratica la quale, come 
abbiamo detto. non sia ne anliamen-
ci.na ne antbovietica. ma aulnnnma 
puo fronteggiare meglio la cnsi ed es 
sire faltore e&sinz.ale per portare piu 
avanli il processo di distensione. sta-
biitndo nuovi rapporti tra gli Stan, e 
soprattutlo tra I'Europa e i paesi in 
via di sviluppo. tali da consenure una 
diversa utilizzazione delle risorse. 

La crisi che travaglia I'Europa — ha , 
affermato Macaluso — ha colpito in ma-
niera particolare il nostro Paese data 
la fragilita del suo sistema economi
co, minato da acute contraddizioni qua-
li la concentrazione industriale al Nord 
e il Mezzogiorno in continua degrada-
zione, lo spopolamento incontrollalo del
le campagne e centri urbani sempre 
piu congestionati e ingovernabili; una 
vasta disoccupazione e sottoccupazione 
soprattutto fra i giovani e le donne. ( 

- la presenza di vasti e potenti interes
si parassitari e • corporativi, strutture 
sociali e civili assolutamente inadegua- ' 
te ai bisogni. Ci si trova di fronte' ad 
una crisi di fondo del tipo di sviluppo • 
di questi venti anni, con. un sistema 
economico che mostra di non essere in 
grado di sviluppare le forze produtti
ve e di soddtsfare, per larga parte 
della popolazione, bisogni elementari. 

A questo punto Macaluso ha ricorda . 
to il recente documento dei vescovi ita- -
liani che denuncia come la sorte del 
Paese in questi anni sia stata decisa 
dai grandi gruppi monopolistic! e co
me il potere pubblico non abbia con-
testato queste decisioni ma le abbia 
anzi assecondate. 

I guasti di oggi — ha detto — han
no radici nelle scelte fatte per incenti
ve re certi settori industriali e stimola-
re il consumo dei prodotti di questi 
settori, primo fra tutti l'automobile a 
spese del Mezzogiorno, dell'agricoltura, 
della scuola. dei trasporti pubblici, del-

v I'assistenza sanitaria, di tutte le strut-
ture civili e sociali. La liquidazione 
della riforma fondiaria, l'accantonamen-
to per anni di ogni riforma contrattua-
le. il ristagno degli investimenti de-
stinati all'irrigazione. alia trasforma-
zione agraria e alia difesa del suolo, 
fanno parte di scelte consapevoli di 
quei gruppi dirigenti i quali riteneva-
no che j'esportazione dei prodotti in
dustriali dei settori cosiddetti trainan-
ti. le rimesse degli emigranti e il tu-
rismo ci avrebbero consentito di acqui- • 

• stare all'estero i prodotti agricolo-ali
mentari richiesti da un aumento e una 
diversificazione della domanda interna. 
-> Questa politica cominci& a mostrare • 
la corda gia nel 1960 quando fu con-
vocata la Conferenza nazionale della 

- agricoltura e con il primo centro-sini-
stra si riprese il discorso sulle rifor-
me in agricoltura e la programmazio-
ne. Ma i programmi enunciati allora si 
frantumarono contro il muro delle re-

• sistenze conservatrici e del trasformi-
smo e i vecchi processi ebbero ancora 
una' volta il soprayvento. II decennio 
del centro sinistra e stato disastroso per 
ragricoltura. non solo per le resisten-
ze conservatrici della DC. dei repub-
blicani. del PSDI. ma anche per il fat- • 
to che il PSI abbandono ogni politica 
di riforma in agricoltura avendo as-
sunto come propria la politica dei pia-
ni verdi. della Cassa del Mezzogiorno. 
degli incentivi, dei poli di sviluppo e 
delle autostrade come presunti fattori 
dirompenti delle vecchie strutture me-' 
ridionali e capaci di avviare l'industria-
Iizzazione. 

Dobbiamo dire che posizioni non giu-
ste sono state presenti anche in certi . 
settori del nostro partito. Basti ricor-
dare le polemiche a Milazzo sull'inse-
diamento della raffineria in una zona 
ad alta intensita agricola,' e recente-
rmnte a Lamezia per il petrolchimico. 
a Bagheria per la zona industriale in 
alternativa agli agrumeti e gli esempi 
potrebbero continuare. Anche nell'Itaha 
centrale queste storture sono state lar
ga mente presenti. 

Queste posizioni — ha rilevato Maca
luso — si sono in piu occasion] sposa-
te con quelle estremiste, estranee alia 
nostra politica e alia nostra tradizione. 
che negano 1'esistenza di una questio-

Trasformare la politica comunitaria 
Sino ad oggi — ha proseguito Ma

caluso — la politica comunitaria in
vece di difendere il reddito e l'occupa 
zione nelle campagne ha aggravalo la 
subordinazione dell'agricoltura agli in 
ttressi della grande industria e alia spv 
culazione commerciale, ha provocato u.i 
aumento accelerato del costo della vi
ta. ha causato distorsiom produttive c 

. 1'appesantimento delle rendite parassi 
. tarie. ha rafforzaio la soggezione d^i 

contadini prodattori alle Industrie tra 
sformatrici. 

i L'oratore si c rifento a questo pr*» 
' posito al memorandum presentato da 
; Monsholt c n.'iue anni fa: maluradu i 

?uoi limiti di impostazione solltvdva 
'. questioni rejii. joreiulo l'cs scnza di 

promuovere condizioni tali da consen 
-, tire ai lavoratori della terra e alle lo 
, ro famiglie di res tare in campagna. 
TutUvia anche questo disegno 6 stato 
in oratica accantonato. e la situazio-

nt si e sempre piu aggravata. II 70 7e 
d.- tutti i fondi del Mec agricolo vie-
ne assorbito dal protezionismo iaitieru-
caseario che avvantaggia i produttori 
francesi. nlandesi e tedeschi; il 90% d: 
tutto il fondo serve per intervenire sui 
prezzi. cosi che solo il 10% resta d. 
sponibile per il rinnovamento delle 
strutture agrarie. 

I comunisti propongono — ha detto 
Macaluso — di rovesciare gli altuaii 
ir.dinzzi per attuare una politica d. 
intervento e di protezione dei prezzi 
agricoli come momento transitorio. at-
traverso 1'integrazione direlta dei red 
diti dei contadini, il sostegno alle as 
sociazoni di produttori. il nnnovamt-n 
to delle strutture agrarie e civili nelie 
campagne. II nuovo memorandum pre
sentato da Lardinois. attuale responsa 
bile della politica agricola comunitaria. 
tenta di dare una risposta ai proble
mi che la crisi odierna propone; ma 

ne contadina, che considerano i conta 
dini come capitalisti da combattere, e 
vedono solo nella fabbrica e nelle scuo-
le i punti di riferimento della lotta so
cialista. II fatto che oggi molti giova
ni comunisti sottovalutino i problemi 
delle campagne e non si impegnino nel
le organizzazioni contadine e un segno 
di questi disorientamenti. 

Anche nel Sindacato e nella politica 
delle Confederazioni si e avvertita una 
attenuazione dell'impegno in direzione 
della lotta per la riforma agraria e di 
un positivo rapporto con il movimento 
contadino in tutte le sue espressioni. 
II congresso della CGII a Bari ha da
to un contributo autocritico e positivo 
per il superamento di un limite che si 
e manifestato nelle lotte degli anni '08-
'69-'70 e dobbiamo dire che la linea 
ogg! espressa dalle tre Confederazioni 
nella settimana di lotta svoltasi nei 
giorni scorsi esprime una linea coin-
cidente con quella del movimento con
tadino e delle forze democratiche. 

Le scelte fatte dalle Confederazioni 
seppure indicative di un apprezzabile 
processo positivo non corrispondono pe-
ro ad un processo nuovo interamente 
compiuto. Cosi come nella piu impor-
tante organizzazione contadina, <r la Col-
diretti >, continuano a prevalere tenaci 
resistenze alia unita contadina, ad una 
intesa con il movimento operaio ed i 
sindacati; anche in certi settori del mo
vimento sindacale si manifestano incer-
tezze, ritardi, ed anche aperte resisten
ze a realizzare una politica di intesa 
con il movimento contadino che sono 
utilizzate da forze conservatrici' per 
impedire le convergenze necessarie per 
le riforme. 

Queste riflessioni critiche — ha pro
seguito — non vogliono negare. ma an
zi sottolineare il fatto che i processi 
negativi in agricoltura sono stati con-
trastati dalla lotta dei lavoratori della 
terra che ba conosciuto momenti di ec-
cezionale tensione: basti ricordare Avo-
la, i grandi scioperi dei braccianti e 
dei coloni, le grandi manifestazioni dei 
mezzadri e dei contadini per 1'affitto. 
Dai braccianti sono stati strappati im
portant! successi contrattuali e pre-
videnziali, nonche la legge sul colloca-
mento e nuovi poteri d'intervento del 
Sindacato per favorire l'occupazione e 
le trasformazioni. Oggi i braccianti so 
no impegnati in una difficile lotta per 
applicare quanto e stato scritto net cun-
tratti e nelle leggi e dobbiamo dire 
che non siamo riusciti ancora a ' da
re a questo movimento la forza e il 
respiro necessari. Anche i mezzadri e 
i coltivatori hanno strappato la legge 
sull'affitto — che il governo Andreot
ti voleva completamente stravolgere — 
e significative conquiste previdenziali. 
La legge sull'affitto costituisce un suc-
cesso contro le forze reazionarie e fa-
sciste che 1'hanno tenacemente avver-
sata ed e una tappa importante nella 
lotta per la riforma degli altri con 
tratti. Tutto il movimento contadino e 
democratico ha conquistato la legge sul
la montagna che costituisce un punto 
di riferimento per una nuova politica 
agraria e di sviluppo democratico. An
che per 1'applicazione di questa legge 
si manifestano ancora incomprensioni e 
ritardi soprattutto a livello dei Comu-

_ ni, dove amministriamo e dove siamo 
aU'opposizione. Tuttavia passi avanti so
no stati fatti per la sua applicazione 
con l'intervento delle Region!. ma altri 
debbono farsi. Queste lotte sono state 
accompagnate da uno sviluppo del mo
vimento cooperativo e associativo in di
fesa dei contadini e dei piccoli pro 
duttori. Queste lotte — ripeto — han
no contrastato i processi negativi mes-
s: in moto dalla politica comunitaria e 
governativa ma non l'hanno battuta c 
rovesciata. 

Le gravi conseguenze della crisi 
Macaluso ha indicato i punti in cui 

la crisi agricola si manifesto in for
me acute e negative per tutto lo svi
luppo economico del Paese. denunciati 
anche dal PSI. dalle organizzazioni sin 
dacali e contadine. dalle Ach e recen 
temente anche dalla DC. Essi possono 
essere cosi riassunti. Lo spopolamenU) 
della montagna • e della collina - e la 
mancata sistemazione idrogeologica 
hanno provocato danni per 8.000 mi-
Iiard; di lire (a tan to si valutano i! 
c.isto delle alluvioni dal 1931 ad oggi). 
Ogni anno perdiamo 200 mihardi per 
dann: arrecnu dalle frane alia viabi 
lita. 300 miia sono gli ettari di bosco 
diitrutti. A cinque milioni di ettari am 
monta la superficie di terra abbando-
nala. La produzione zootecnica in Ita 
ha rappresenta soltanto il 40% delia 
produzione agricola contro il 60% deg!; 
altri paesi del Mec. La ricerca e la 
sperimentazione agraria sono emargi-
nate. L'induslria alimentare ha asso!-
to una funzione fortemente negativa nei 
confronti dello sviluppo agricolo. II da 
ficit della nostra bilancia alimentare 
ha raggiunto limiti insopportabili: ?-
sporliamo per mille miliardi. importia 
mo per tremila miliardi. II valore del
le merci vendute dai produttori nel 
1971 c stato di 7.662 miliardi che al 
consumo sono diventati 15.268 miliardi: 
6 lo scarto piu alto d'Europa. La re-
munerazione del lavoro contadino. se 
condo i dati deU'Inea. 6 di 400500 li
re 1'ora. L'assistenza e la previdenza 
non sono pari a quelle delle altre ca
tegory. L'eta media dei contadini e d. 
50 anni (i giovani scappano). Le don 
ne impegnate nelle campagne sono cir
ca 2 milioni ma il loro lavoro non * 
riconosciuto. La crisi interessa tutta la 
agricoltura. Tuttavia all'interno di que
sto dato vi sono delle differenziazioni, 
delle contraddizioni, tutte riconducibili 

all'assenza di una programmazione del-
• l'intervento pubblico. Tali contraddizio

ni si notano con maggior evidenza nsl 
Mezzogiorno dove l'agricoltura, malgra-
do tutto, dimostra una grande poten 
z:alita. Bene hanno fatto i compagn, 
Reichlin e Amendola a mettere l'ac-
cento proprio su queste potenzialita nel 

. recente dibattito svoltosi alia Camera 
sul Mezzogiorno. *-

La politica governativa — ha rile 
vato Macaluso — attraverso i pian: 
verdi. la cassa per Ia formazione del
la piccola proprieta contadina e le in-
Ugrazioni di alcuni prezzi ha favorito 
essenzialmente la proprieta fondiaria, la 
grande azienda capitalistica. Findustria 
di trasformazione e quella meccanica. 
come la Fiat, che ha beneficiato della 
meccanizzazione sowenzionata. Chi ha 
pagato piu di tutti sono i mezzadri. 
i coloni. i piccoli contadini poveri che 
non hanno potuto accedere alia terra. 
ai finanziamenti. a) credito che la leg
ge prevede solo in conto capitate. Tut
tavia nel decennio 1961-70 Ia superfi
cie agraria in mano ai coltivatori di-
relti e passata da 13^18.377 ettari a 
H .706.204 ettari con un incremento del 
111^% e rappresenta il 58% di tutta 
la superficie agraria, con una produ
zione lorda vendibile di oltre il 70% di 
quella totale. L'azienda coltivatrice di 
retta e oggi l'asse deU'economia agri 
cola italiana. 

Occorre riflettere — ha proseguito il 
relatore — sulle ragioni della buona te-
nuta della Coldiretti e della DC tra que
sti strati di lavoratori agricoli. Non va 
trascurato il carattere ideate e tradi-
zionale di questa adesione. Ma questo 
rapporto 6 stato ribadito e rinnovaio 
dc una politica che ha utilizzalo gli 
strumenti dclPintervento pubblico in a-
gricoltura su una linea corporativa e 
assistenziale che comunque e riuscita 

ad assicurare un certo spazlo alle a-
ziende contadine piu robuste e a una fa
scia di piccoli e medi imprenditori a-
gricoh. 

La novita della situazione consiste nel 
fatto che questo strato di contadini e 
medi imprenditori oggi e il piu colpi
to dalla crisi dato che si tratta preva-
lentemente. ma non solo, di produttori 
di latte e di carne e che impiegano per 

' le loro produzioni, mangimi, concimi. 
macchine, gasolio, plastica per serre: 
tutti prodotti che non si trovano o han
no subito forti aumenti proprio nel mo
mento in cui i meccanismi de] Mec e 
il blocco dei prezzi disposto dal go
verno facevano cadere fortemente le lo
ro entrate. Mentre con il blocco i con
tadini hanno dovulo vendere a prezzi 
controllati (carne) o di strozzo (gra
no duro), il prezzo della pasta e sta
to aumentato a seguito di un inaccet-
tabile ricatto avanzato dai grossi pasii-

ficatori. II blocco e stato evoso anche 
dall'industria chimica, dalPindustria si-
derurgica e da quella tessile per non 
parlare dei petrolieri. ' 

Gli investimenti privati e pubblici in 
agricoltura sono precipitati. La caduta 
e del 60% nel giro di un anno. Lo 
stesso Ferrari Aggradi ha detto che la 
legge con la quale si sarebbe dovuto 
finanziare l'agricoltura dopo due anni 
di vuoto, non d ancora operante in 
quanto il Tesoro (cioe La Malfa) non ha 
ritenuto di dare corso alle manovre di 
prelievo dal mercato finanziario. 

II credito — ha continuato Macalu
so — in pratica 6 stato bloccato e le 
Regioni, come constata anche il mi
nistro deH'Agricoltura, non dispongono 
dei mezzi necessari. La realta e che 
si taglia dove si puo produrre e tutto 
resta come prima nelle zone di paras-
sitismo. 

Lo sviluppo della lotta nelle campagne 
Venendo a parlare delle recenti lot

te delle masse contadine, il relatore ne 
ha sottolineato l'ampiezza e la vivacita 
affermando che esse, organizzate nel
la stragrande maggioranza dalla Col
diretti e dalla Alleanza dei contadini, 
non hanno precedenti. Ad esse parteci-
pano strati di coltivatori che in passa-
to non avevano mai pensato di anda-
re in piazza a protestare fidando nel 
paternalismo corporativo dei dirigenti 
della Coldiretti e della DC. Le mani
festazioni, mosse da esigenze giuste, di-
mostrano che le masse contadine rifiu-
tano la rassegnazione. Protagonisti so
no soprattutto i giovani coltivatori me-
nc ligi alia politica e ai metodi pater
nalistic e autoritari del gruppo diri-
gente della Coldiretti e quadri che gra
zie all'articolazione regionale, alia lo
ro presenza nei Consigli delle Regio
ni hanno piu autonomia, volonta e pos
sibility di contare. 

Questo e — ha detto Macaluso — il 
dato essenziale da raccogliere come un 
fatto positivo. Semmai e'e da osserva-
re che in molti casi il Partito e rima-
sto sorpreso e sconcertato per l'assen-
za o l'inadeguatezza di una nostra ini-
ziativa e gli orientamenti sbagliati che 
in alcune di queste manifestazioni si 
sono espressi sono anche conseguenza 
di queste nostre insufficienze. Mi rife-
risco anche alia nostra iniziativa negli 
Enti locali e nelle Regioni dove siamo 
al governo e dove siamo aU'opposizio
ne. Le Regioni in generate hanno mi-
gliorato sensibilmente il rapporto tra 
potere pubblico e contadini e U loro 
intervento. anche se contestato dal go
verno centrale, e stato — in agricol
tura — coraplessivamente positivo. Ma 
in alcune Regioni ci sono stati anche 
degli errori di linea politica, di setta-
rismo. di schematismo, di incompren-
sione delle esigenze dei contadini. In 
ogni caso le Regioni, che si trovano 
nelle condizioni indicate da Ferrari Ag
gradi. non hanno promosso e guidato 
loro la giusta protesta contadina. 

Queste considerazioni — ha ^sottolinea
to — non ci fanno sottovalutare il si-
gnificato della iniziativa e della pre
senza in alcune manifestazioni, svolts-
si le settimane scorse. di agrari, libera-
li. gruppi di destra della DC e della 
Coldiretti che attaccano i Sindacati. le 
Regioni, particolarmente quelle dirette 
dalle sinistre; si agitano per rompere 
I'attuale quadro politico e tornare in
die tro. Questi falsi amici dell'agricol-
tura debbono essere smascherati per 
quello che sono: si tratta, infatti. dei 
responsabili della situazione di oggi. In 
ogni caso occorre tenere ben presente 
quanta influenza esercitano queste mas
se contadine all'interno della DC e per-
cid noi non possiamo restare indifferen-

ti di fronte all'azione di gruppi che 
contestano mutamenti anche parziali del 
vecchi indirizzi. Questi mutamenti pos
sono avere uno sbocco piu avanzato so
lo se nelle masse contadine cattohchi). 
democristiane. influenzate e organizza
te dalla Coldiretti prevarranno nuovi 
orientamenti che consentano un loro di
verso rapporto con la classe operaia. 
Non si tratta, quindi, di tornare indie-
tro ma di andare avanti. Al temuo 
stesso non possiamo ignorare o sotto
valutare la iniziativa dei fascisti cne 
si rivolge prevalentemente in direzione 
della proprieta fondiaria assenteista ma 
anche verso i piccoli concedenti. 

Sappiamo, per esperienza. il peso po
litico che questi ceti — che oggi in-
globano grossi professionisti che nan-
no acquistato terra — esercitano nelle 
campagne, nei medi centri e nelle cit-
ta meridionali e all'interno della DC. 
^ La lotta contro la rendita fondiaria 
e uno dei cardini di un nuovo svilup
po dell'agricoltura ma bisogna tenere 
conto dei piccoli concedenti. Perci6 con-
sideriamo un grave errore del gover
no non avere dato ancora una giusta 
soluzione ai problemi dei piccoli conce
denti di terre in affitto die dovrebbe 
costituire un riferimento per i piccoli 
concedenti di terra a mezzadria e co-
lonia. 

Questa osservazione — ha affermato 
Macaluso — vuole essere anche un ri-
chiamo a noi stessi all'esigenza di una 
larga - politica di alleanze nella lotta 
per la riforma agraria e di raccordar-
la con la battaglia democratica sempre 
aperta nel paese. *~ 

II compagno Togliatti alia Conferen
za d'Organizzazione di Firenze del gen-
naio 1947 parlando della lotta per la 
riforma agraria affermava che le ca-
tegorie a cui bisogna rivolgersi «non 
sono soltanto i braccianti e i contadini 
senza terra, ma anche la categoria dei 
mezzadri, dei fittavoli e dei piccoli e 
medi proprietari. con i quali vogliamo 
stabilire un'intesa e collaborazione per 
la riforma agraria >. E aggiungeva: 
< ...In generate, poi, bisogna essere \h 
questo campo energici e decisi, ma an
che intelligenti, per non creare nelle 
campagne soprattutto meridionali una 
situazione sfavorevole alia democra
zia*. E si riferiva apertamente ai pic
coli e ai medi proprietari concedenti. 
alia piccola e media borghesia meri-
dionale e all'esigenza di stabilire con 
essa un'alleanza. « Occorre — continua-
va Togliatti — che la nostra azione si 
adegui sempre alle condizioni obiettive, 
perseguendo in modo conseguente lo sco-
po di allargare i confini della demo
crazia, il che vuol dire, in sostanza, 
conquistare nuovi alleati per la trasfor
mazione democratica del paese ». 

I comunisti di fronte alia crisi 
II carattere della crisi nelle campa

gne — ha detto Macaluso — e il se
gno di una crisi piu vasta e dei mar
gin! ridotti di mediazione tra interess: 
divergenti: tra monopolio e contadini. 
tra sviluppo industriale e crisi nelle 
campagne e nel Mezzogiorno. 

Questa crisi, infatti. ,• si manife-
sta mentre si affaccia minacciosa una 
recessione generate ed e quindi quaii-
tativamente diversa dalle crisi agrico-

- le dei periodi del boom economico. 
I segni di una crisi economica mot

to seria sono presenti da circa tre an
ni: sono gli anni in cui abbiamo re-
gistrato — sul piano politico — 1'im-
potenza e la crisi del centro sinistra. 
hnfittirsi delle provocazioni e delle tra-
me nere. I'attacco alle lotte e all'uni-
ta dei sindacati additati come respon
sabili delle difficolta economiche. La li
nea scelta dalla DC. sin dal 1971, di 
netto spostamento a destra. che shoe 
co nella collaborazione con i hberali 
e nel governo Andreotti. aggravo la si
tuazione economica e deterioro ulterior-
mente il quadro politico con sen peri-
coli per lo stesso assetto democratico 
del paese. 

II nostro partito diede un giudizio 
negativo sul tipo di ripresa industriale 
awia ta . dal governo Andreotti-Malago-
di, con i vecchi meccanismi e soiled-
tata da un'inflazione selvaggia. 

Giudizio condiviso da tutte le forze 
democratiche. dai sindacati e dai grup
pi piu responsabili della DC 

La caduta del governo Andreotti. i] 
Tatto che al congresso della DC siano 
prevalsi orientamenti diversi da quelli 
che ispirarono Ia svolta a destra. !a 
formazione del nuovo governo e un di
verso quadro politico hanno aperto una 
fase nuova nella lotta per fronteggiare 
la crisi e per far prevalere nuovi indi 
rizzi di politica economica. 

Queste possibility non sono venute me-
no. anche se 1'azione di governo si n-
yela inadeguata alia situazione che si 
e determinata nel paese. Cioe non cre-

t diamo che oggi sia utile al paese som 
-mare alia crisi economica una crisi 
politica senza che ci siano ancora le 
condizioni per una soluzione piu avan-
zata. 

Occorre resplngere con fermezza le 
posizioni di chi pensa che oggi. data 
l'acutezza della crisi, con un governo 

senza i socialisti e con i liberali. avrem-
mo la possibility di sviluppare una lot
ta piu < vigorosa > con una opposizio-
ne di sinistra piu vasta. In verita si 
tratta di una illusione massimalista. 
senza prospettive. che si fonda su un 
vecchio e tragico errore commesso al
tre volte dal movimento operaio e cioe 
che la crisi economica favorisce in o-
gni caso lo sviluppo delle lotte e il 
processo rivoluzionario e che un gover
no borghese vale un altro. 

Bisogna anche respingere la tentazio-
ne di chi crede che. rovesciando un go 
verno si rovescia automaticamente una 
situazione politica portandola piu avan
ti, senza che siano mutati i rapporti 
di forza nel paese e gli orientamenti 
delle masse e non siano intervenuti 
snostamenti all'interno delle forze po-

• Iitiche. 
Infine nella situazione attuale non si 

possono sottovalutare le manovre eco
nomiche e politiche di forze potenti che 
lavorano per una involuzione e che la 
situazione richiede una direzione del 
paese che dia almeno le piu essenziali 
garanzie democratiche. Anzi dobbiamo 
dire che oggi piu di ieri occorre una 
rinnovata solidarieta fra le forze anti
fasciste e democratiche. qualunque sia 
la loro collocazione parlamentare. 

Queste forze sono sollecitate a tro-
vare delle intese sui problemi fonda-
mentali della vita democratica e fra 
questi noi riteniamo debba e possa es-
serci una giusta soluzione per una nuo
va legge sul divorzio che tenga conto 
di alcune esigenze reali dei cittadini 
di ogni fede e condizione sociale e pos
se evitare un referendum che nella mu-
tata situazione economica avrebbe con
seguenze negative per la democrazia 
italiana. 

In una nota apparsa su < II Popo-
lo » dell'II dicembre a conclusione del 
«vertice» della DC si diceva che 
per superare le c difficolta ardue » in 
cui si trova il paese occorre che « le 
forze politiche della maggioranza e 
quante sono interessate al consolidamen-
to del sistema democratico. appoggi-
no il governo nelle decisioni e nella 
azione.„>. Anche noi riteniamo che tut
te le forze interessate al c consolida-
mento del sistema democratico » hanno 
delle responsabilita comuni a cui nes-
suno pud sottrarsi, ma questo non ci 

spinge certo ad appoggiare questo go
verno. 

Non va dimenticato che il sistema 
democratico pu6 logorarsi se le deci
sioni e 1'azione del governo mancano, 
sono confuse o sono sbagliate. E' quel
lo che avvenne nel 1970-71 con i go
verni di centro-sinistra. 

II dovere di un'opposizione popola-
re, democratica, responsabile — ha af
fermato Macaluso — e oggi quello di 
incalzare il governo per spingerlo ad 
adottare provvedimenti che corrisponda-
no ai problemi aperti nel paese e agl: 
interessi delle masse. Ma se il gover
no mostrasse insensibilita a questi pro 
blemi e mancanza di volonta politica 
per risolverli. tali da accentuare la sfi-
ducia dei cittadini verso le istituzioni 
sarebbe dovere nostro combatterlo con 
l'obiettivo di rovesciarlo subito, proprio 
per garantire il sistema democratico. 

Tutta la nostra azione in questi ulti-
mi mesi dimostra con quanto senso di 
responsabilita democratica il nostro 
partito si e posto di fronte alia grave 
situazione che attraversa il paese. Que
sto nostro senso di responsabilta non 
ci ha coinvolti ne ci coinvolger^ negli 
errori del governo, ne attenua la nu-
stra opposizione a quei provvedimenti 
che consideriamo sbagliati, ma ci ca-
ratterizza sempre piu come partito ca-
pace di indicare soluzioni positive e pos
sibili ai problemi. per incidere nelie 
forze politiche e nella stessa direzione 
del paese. Per assolvere questa fun
zione il partito deve saper mantenere 
ben saldi i propri collegamenti con lc 
aspirazioni, i bisogni, la protesta dal
le masse popolari per ottenere soluzio
ni parziali e di prospettiva che crei-
no le condizioni per 1'avvento di una 
direzione politica del paese piu ferma. 
piu autorevole, piu radicata nelle mas
se popolari capace di imprimere quel
la svolta politica che la situazione sem
pre piu richiede. 

Lungo questa linea si e mossa in que
ste settimane la Direzione del partito 
affrontando i problemi inerenti alia cri
si energetica. 

Abbiamo detto che siamo di fronte ad 
una crisi reale e cioe che esiste una 
riduzione dei rifornimenti e un aumen 
to dei prezzi dell'energia e che questo 
fatto impone una utilizzazione diversa 
delle nostre risorse indirizzandole essen
zialmente verso i settori produttivi: in
dustria. agricoltura, pesca, sottraendo-
le a consumi non essenziali. Questa si
tuazione e aggravata dalla presenza di 
manovre speculative messe in moto da 
potenti forze internazionali e nazionali 
e resa possibile da una politica su-
bordinata alle grandi compagnie petro-
lifere, di sostegno a quei gruppi di spe
culator! che controllano la raffinazione 
e la rete distributiva e dal fatto che 
le aziende di Stato non hanno assolto 
i compiti istituzionali. Gravissime ap-
paiono le responsabilita dell'ENEL che 
non ha ancora allacciato la rete del 
Sud con quella del Nord provocando una 
crisi di energia che pu6 paralizzare o-
gni iniziativa industriale del Mezzo 
giorno. • -

I disagi rivelano tutte le storture d: 
un sistema che ha sollecitato certi con
sumi a danno di strutture civili e so
ciali essenziali come i trasporti pub 
blici. 

Le misure sino ad ora adottate dal 
governo non garantiscono di fronteggia
re la crisi, di colpire la speculazione 
e predisporre un diverso uso delle no
stre risorse e uno sviluppo economico 
nuovo. A questa esigenza non rispon-
de nemmeno il documento predisposto 
dai partiti della maggioranza nel co
siddetto vertice dell'll dicembre, che 
pur riconoscendo l'esigenza ormai ma-
tura. di un mutamento degli indirizzi 
generali dello sviluppo economico non 
propone una linea coerente e scadenze 
per affrontare la crisi in corso. Anco 
ra una volta delPagricoltura se ne par-
la in termini generici, senza riferimen-
t* precisi e senza scadenze. Da qui 
la nostra critica e le nostre proposte 
che muovono dal presupposto di adot
tare misure di emergenza e provvedi
menti di lungo periodo coerenti con la 
esigenza di realizzare un mutamento ef-
fettivo negli indirizzi della politica eco
nomica. 

Ecco — ha detto il relatore — il pun 
to nodale delta questione che e stata 
da noi riproposta nel recente dibattito 
svoltosi alia Camera sul Mezzogiorno. 

Ma proprio su questo punto la posi-
zione del governo e della maggioran
za e stata ancora una volta inadegua
ta rispetto alle stesse dichiarazioni di 
vari esponenti del governo sulla neces
sita di cambiare S vecchio meccani-
smo dello sviluppo economico. 

Anche il presidente del Consiglio ha 
detto che bisogna mutare il «modello 
di sviluppo» ma come, con quale po
litica. con quali strumenti non e detto 
— anche se non sottovalutiamo il si-
gnificato di questa ammissione. 

In una intervista data dall'on. Fan-
fani a Paese sera, il segretario delia 
DC ha affermato che bisogna dare un 
carattere nuovo alia programmazione 
delle risorse e delle attivita produttive, 
per controllare lo sviluppo economico 
in tutti i suoi aspetti. E piu oltre ag
giungeva che la nozione fondamentale 
che ci deve orientare e quella del pro-
gresso globale, che comprenda tutti gli 
aspetti del vivere umano; e bisogna 
riportare nel suo giusto alveo la no
zione della ricerca del profitto, perse-
guibile legittimamente ma non oltre i 
limiti delta sicurezza della vita e dtl-
la civilta umana. 

Questo dice anche la nostra Costitu-
zione, ma questo e quello che la DC 
non ha saputo e voluto fare. Ma per 
ottenere il progresso globale, occorre 
una nuova politica economica caratu-
rizzata dalle riforme e dalla program 
mazione democratica. occorrono nuov^ 
intese sul piano politico tra le forze 
che hanno consapevolezza di questa esi 
genza e la vogliono realizzare. 

La classe operaia. i contadini, i la
voratori sono ben consaDevoli che ci 
troviamo di fronte ad una svolta, che 
si pongono per certi settori industrial? 
problemi di riconversione e che occor
re un rigore e una selezione nella spe-

(Segue a pagima 8) 
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(CONTINUA DA PAG. 7) 
sa pubblica. Abbiamo ripetutamente af-
fcrmato che siamo per una seria linea. 
diretta a contenere l'inflazione e a con-
Irollarla tagliando — come abbiamo 
proposto net dibattito sul bilancio — 
spese improduttive e investendo nei set-
tori produttivi, per scongiurare una re-
cessione. Abbiamo detto che bisogna d!-
stinguere tra salari operai. redditi con-
tadini, pension! da un lato e dall'altro 
redditi privilegiati che tanto pesano nel-
la spesa corrente dello Stato e dei vari 
enti che alimentano parassitismi e spin-
te corporative. Ma il governo non si 
muove in questa direzione. 

Neila risoluzione della Direzione del 
Partito dell'ottobre scorso v obbiamo 
scritto che occorre fissure alcuni obiet 
tivi prioritari di politico economica, rea 
listici e da attuare c°n la necessana 
gradualita che siano tali da definite 
con certezza un quadra di rlferimen-
to nuovo dello sviiuppo; e di subordi 

, narc a questi obiettivi tutto 11 resto. 
Noi confermiamo questa linea e co 

ghamo I'occasione di questo Comitate 
Centrale per verificare quali sono oggi 
1 punti di una possibile azione comu 
ne per uscire dalla crisi nelle campa 
gne e avviare uno sviiuppo diverso per 
un progresso globale. 

Aprire un discorso nuovo con la DC 
La DC — ha proseguito Macaluso — 

ha tenuto. nell'ottobre scorso, un conve-
gnc sui problemi deH'agricoltura e nei
la relazione di Medici, nell'intervento 
dell'on. Ferrari Aggradi e di altri espo-
nenti si rilrovano analisi e indicaziu-
ni che ci consentono, a nostro avviso. 
di aprire sulla politica agraria un di
scorso nuovo con la Democrazia Cri-
stiana. 

Questo non significa che non esista-
nn distinzioni e divergenze. anche ri-
levanti. ma ci sono punti comuni die 
noi riteniamo essenziali per avviare una 
nuova politica agricola. 

Anzitutto ci rileriamo all'esigenza di 
dare una diversa collocazione r.H'agri-
coltura nello sviiuppo del paese. Medici 
ha giustamente osservato che 1'agricol-
tura anche se contribuisce per il 10% 
al prodotto lordo nazionale, svolge una 
funzione fondamentale perche pu6 da 
re solide basi all'industrializzazione (e 
questo vale in mndo particolare per '1 
Mezzogiorno) perche produce beni pri-
mari, perche difende il suolo. perche 
influisce in maniera determinante sul
la organizzazione del territorio e sulla 
vita delle citta, perche la base fon
damentale dell'alimentazione (senza 
storture autarchiche) pu6 e deve esse-
rc fornita dalle campagne italiane. 

Da questa considerazione ne scaturi-
see un'altra e cioe l'esigenza di adotta-
re provvedimenti generali che interes-
sano tutta l'agricoltura italiana per un 
suo sviiuppo nell'interesse della colletti-
vita. 

II nostro discorso cioe non e rivolto 
solo ai contndini cnltivatori ma anche 
a quelle aziende capitalistiche che pos
sono svolgere una funzione nello svi
iuppo della produzione agricola • nazio
nale. Noi oggi non poniamo per que-
ste aziende un Iimite superficiario del
la proprieta ma vincoli derivanti dai 
piani colturali contrattati col sinriaca-
to nel quadro di uno sviiuppo deciso 
dai piani di zona e dai programmi di 
sviiuppo regionale. 

Dalle analisi fatte da noi. dalla 1i-
rezionu del PSI. che in questi mesi ha 
riproposto con forza il problema della 
agricoltura. da quelle fatte dalla DC. 
a cui ho fatto riferimento. dai movi-
mento sindacaie. contadino e associati
ve e possibile definire delle proposte 
che si collegano all'esigenza pin gene-
rale di un diverso sviiuppo del paese. 

Queste proposte possono essere cosi 
riassunte* 

1) Un mutamento della politica co-
munitaria per avviare la riorganizza-
zione delle strutture agrarie. sollecita-
re la ripresa produttiva e garantire !a 
integrazione diretta dei redditi ai con-
tadini. Occorre riconsiderare l'uso che 
si e fatto delle terre. nella duplice di
rezione del recupero alia produttivita 
delle terre abbandonate e dell'uso delle 
terre coltivate per produzioni che cor-
nspondono ai bisogni nazionali. Sulla 
base di tale scelta debbono essere at-
tuate delle grandi opere irrigue prima-
rie e secondarie e definita con urgen-
za una politica nazionale per i princi
pal! settori dell'agricoltura: zootecnia. 
bieticoltura. ortofrutticoltura. olivicol-
tura. 

2) L'investimento pubblico in agricol
tura deve essere accresciuto. con una 
modifica immediata del bilancio stata-
le e dei bilanci delle Regioni: deve es
sere erogato in modo tale da provoca-
re un alto investimento privato; deve 
puntare apertamente alio sviiuppo in
tensive in tutte le pianure e in parte 
delle colline, nell'ambito dell'esecuz one 
dei piani di zona e delle Comunita mon
tane. cosi da garantire che lo sviiuppo 
coinvolga tutte le diverse realta 
aziendali, piccole, medie e grandi. 

3) Occorre che la legislazione nazio
nale riconosca pieni poteri in materia 

agraria alle Regioni e che riconduca ad 
esse tutto l'intervento pubblico esisten 
te sicche la politica agraria. elabora 
ta dai Parlamento nazionale di concer
to con le Regioni, possa avere una cer
tezza di indirizzi. di esecuzione e di con
trol lo dalle Regioni stesse. Questa linea 
deve valere anche per 1'attuazione delle 
direttive comunitarie che sono in di-
scussione in Parlamento. 

4) La trasformazione dei contratti a-
grari di mezzadria. di colonia. di com-
partecipazione e similari in affitto co-
stituisce uno dei nodi storici dell'agri
coltura italiana II superamento di que-
sti contratti costituisce la via incenti-
vante di un ampio processo di ricom-
posizione fondiana. di incoraggiamen-
to all'investimento. alia trasformazione. 
alio sviiuppo. Debbono essere adottali 
provvedimenti per i piccoli concedenti. 

5) Favorire la cooperazione e I'asso-
ciazionismo dei contadini per le tra-
sformazioni e per la commerciali/za-
z:one e la trasformazione dei prodotti 
e destinando prevalentemente ad esse 
i fond, del FEOGA. 

6) Avviare una diversa politica del
la ricerca e della sperimentaziune a-
graria adeguandola alle esigenze dello 
sviiuppo agricolo attraverso una nuova 
strutturazione e un coordinamento del 
settore da affidare alle Regioni. 

7) Bisogna assolutamente intervenire 
sullo stretto rapporto che intercorre tra 
sviiuppo agricolo e sviiuppo civile delle 
campagne disponendo interventi nei ser-
vizi sociali quali le abitazioni. le scuo-
le. gli ospedali. la rete stradale. i mez-
zi di trasporto. I'elettrificazione. da at
tuare con prionta nel Mezzogiorno. 

8) Le Partecipazioni Statali devono 
essere impegnate da precisi indirizzi del 
Parlamento nazionale. a racenrdare i 
loro programmi con I'obiettivo del ri-
lancio produttivo e civile nelle campa
gne. raccogliendo le giuste istanze che 
vengono al riguardo dai movimento s:n-
dacale tutto e dalle grandi vertenze a-
ziendali e industriali aperte in questo 
periodo. Questi indirizzi debbono con-
sentire un intervento programmato nel
la industria alimentare collegato ai con-
sorzi e alle associazioni dei produttori. 

9) La politica per un. controllo dei 
prezzi deve garantire una giusta re-
munerazione del lavoro contadino. 1'ap-
provvigionamento a prezzi controllati 
dei prodotti necessari all'impresa agri
cola. l'intervento dell'AIMA e della coo
perazione nel mercato per stroncare ac-
caparramenti e speculazioni. Occorre 
quindi una riforma dell'Aima anche per 
poter praticare prezzi politici per i ge-
neri di prima necessita. Queste propo
ste affidano ai poteri pubblici un ruo 
lo qualitativamente diverso rispetto al 
passato. L'intervento pubblico viene co
si a configurarsi come il centra pro-
grammatore di uno sviiuppo nel qua
le l'intervento privato riceve lo stimo-
Io. la guida. il controllo. Punto di rife
rimento debbono essere i piani regiona-
li di sviiuppo e quindi le Regioni devo
no essere dotate di mezzi e poteri ido-
nei. Rilevata I'inadeguatezza e 1'ineffi-
cienza dell'apparato dello Stato. Maca
luso ha sottolineato l'esigenza di un 
rapporto nuovo fra istiluzioni e citta-
dini. raccordando strettamente la lotla 
per un nuovo sviiuppo con i'amplia-
niento della democrazia Sappiamo — 
ha continuato — che nei momenti di 
crisi si fanno avanti sollecitaz uni au-
toritane per imporre determinate scel-
te L'esigenza di un governo piu forte 
e a I tempo stesso fondatn su un'ampia 
base democratica e un'esigenza rea1*1 

ma va soddisfatta indicandn alle mas 
sc soluzont adeguate ai problemi. cue 
renti dai punto di vista economico. po
litico e morale e chiamando i cittadi-
ni a partecipare. 

II ruolo della classe operaia 
La linea indicata — ha affermato Ma

caluso — non riguarda solo i lavora-
tori della 'campagna ma interessa in 
maniera diretta e essenziale la class* 
operaia che oggi pone con forza il pro 
blema del lavoro. del salario. del caro 
vita, delle riforme. di una nuova po
litica economica. Questo mi pare il sen 
so degli scioperi general i che in que
sti giorni hanno impegnato grandi e 

piccole citta. intere regioni. I lavora
tori chiedonn a I governo una risposia 
complessiva che investa tutti i temi del
le sviiuppo e misure significative chp 
segninn una reale inversione di u*nden 
za Chiedono cine non solo dichiarazio-
ni sulla esigenza di cambiare il tipo 
di sviiuppo mr. atti che avvuno un nuo-
vo sviiuppo. Questa rivendicazione co
stituisce oggi la base di una alleanza 

della classe operaia con i contadini e 
con le popolazioni meridional!, con tut
ti i ot'ti produttivi. colpiti dalla crisi 
e che sono alia ricerca di un nuovo 
quadro di riferimento per lo sviiuppo. 

In questi mesi grandi categone ope
ra le hanno posto con forza il proble
ma di nuovi investimenti e piu in ge- •, 
nerale dello sviiuppo del Mezzogiorno.' 
Qualcuno ha scritto che oggi — sottot 
la minaccia del posto di lavoro — lo' 

"operaio del Nord non 6 piu interessa-
to a sollevare i problemi del Sud. Non 
c vero. In questi ultimi anni anche gra-
zie all'azione dei sindacati operai '• e ' 
cresciuta nei lavoratori la consapevolez-
zd che in ogni caso e in qualunque * 
situazione bisogna sciogliere questo no-
do nazionale per arrivare ad un mu
tamento di fondo di tutti i vecchi mdi 
r.zzi. in Tabbrica e fuori della fabbri 
ca. nelle campagne e nelle citta. nel 
Nord e nel Sud. nella societa e nello 
Stato. Nessuno di noi si e mai illuso 
che questo nodo puo essere sciolto al 
t.-.volo di una trattativa sindacaie. Que
sta trattativa costituisce un momenlo 
importante ma solo un momento di una 
lntta che investe tutta la politica eco-

/ 

nomica del Paese e gli indirizzi gene-
' rali dello Stato. Ebbene oggi questa po-
' litica e questi indirizzi sono in crisi e 

a dirlo, sono anche i responsabili di 
questa politica. Ecco perche la classe 
operaia. come in altri momenti della 
storia nazionale, pone oggi con forza 
i suoi problemi e quelli della nazio-
ne con un nesso inscindibile e dato che 

i. la crisi fa riesplodere in termini nuovi 
e piu acuti non solo la questione del 
Mezzogiorno ma tutte le grandi que-
stioni nazionali insolute. essa lotta per 
dare a queste una soluzione democra
tica. , ; , • • •. • ' . . ' : . - • ' 

Altro che ripiegamento per salvare il 
salvabile delle conquiste come propone 
qualcuno. Ed e questo del resto — ha 
rilevato Macaluso — il senso delle in-
dicazioni del segretario del nostro Par
tito quando ha prospettato la esigenza 
di una rinnovata collaborazione tra le 
forze democratic-he. di un nuovo com-
promesso storico fra le forze che fe-
cero uscire l'ltalia dai fascismo. dalla 
sconfitta. dalla distruzione, con la Re-
sistenza. la Costituzione e la ricostru-
zione nazionale. 

Unitd e autonomici del movimento contadino 
I progressi compiuti nel difficile e 

contrastato processo di unita sindaca
ie costituiscuno un punto di riferimen
to per tutte le masse lavoratrici. Tale 
processo e da noi comunisti — ha 
affermato il relatore — soste-
nuto con convinzione e fermezza. Que
sti progressi non si registrano 
invece nel movimento contadino an
che se vanno segnalati come fat-
ti poMiivi c-onvergenze su obiettivi im-
poitumt fra le vane oiganizzaziuni pro
fessional) e associative dei contadini. Ri
le vale le tillt'icolta che si incontrsno 
pei un'azione comune fra sindacati e 
oigamzzaziom contudme Macaluso ha 
osservato che cio non fa pesare come 
pottebbe la forza unita dei braccianti. 
dei mezzadri, dei coloni, dei contadini, 
del movimento cooperativo e associati
ve. Giustamenie il compagno Avolio nel
la sua relazione svolta alia Commis-
sione agraria nazionale del PSI ha det
to che il problema dell'uniid e della 
autonomia del movimento contadino e 
« conditio sine qua non » per delermi-
nare una svolta, effettwa e reale nel
la pohlica agraria del nostro paese. 

Percio consideriamo preoccupante la 
contiaddizioiie in cui caduno quei din-
gt-nti della CISL che da una parte ne-
gano l'esigenza di un'alleanza tra ope
rai. braccianti e coiuadini coltivatori e 
dall'altra decidonu di organizzare nel 
sindacato operaio i contadini. 

Noi ci auguriamo che tutto il movi
mento sindacaie. nel suo complesso e 
con unita proponga una linea comune 
e positiva nei confronti del movimen
to contadino. 

Sbagherebbe chi pensasse che oggi la 
unita possa reahzzarsi attraverso solu-
zioni organizzative o con assorbimenti 
di tronconi di un'organizzazione nella 
altra. Questa unita deve essere costrui-
ta facendo avanzare piattaforme comu
ni. sollecitando l'unita d'azione. pro 
muovendu un processo di aggregazione 
fra tutte le forze che hanno un pro-
gramma comune e affidando a questo 
processo gli sbocchi organizzativi uni-

Compiti del Partito 
Vorrel ricordare — ha concluso Ma

caluso — che in questi ultimi mesi la 
acutizzazione della crisi nelle campa
gne ha sollecitato le nostre organizza-
zioni di Partito ad una riflessione cri-
tica del nostro lavoro. E* stato rileva
to in alcune riuniont. come molte or-
gamzzazioni da anni non discutono nel
le sezioni, nei Comitati federali e re-
gionali. i problemi agrari rivelando un 
preoccupante disonentamento. II nostro 
partito e cresci«;U) anche superando i 
vecchi errori del nformismo e del mas-
simalismo sulla questione contadina. In 
questi anni quest*; posizioni sono rie-
merse nel riformismo del centro-sini-
stra e nell'estremismo dei gruppetti e 
non sempre abbiamo dato una efficace 
battaglia politica e ideale per respin-
gerle. Ma soprattutto non i'abbiamo 
sempre respinta con liniziativa. la lot
ta. I'impegno organizzativo. 

Con questo rilievo non vogliamo sot-
tovalutare il fatto che da qualche an
no e'e una ripresa del nostro lavoro 
nelle campagne Le tre conferenze na
zionali agrarie hanno arricchito 1'ela-
borazione del Partito e stimolato la 
nostra azione in questo campo. • 

Numerose Federazioni hanno ripristi-
nato le sezioni agrarie e in tutti i co
mitati regionali oggi e'e un gruppo di 
lavoro per i problemi agrari con un 
responsabile. 

Anche nei Consigh regionali e nel 
Parlamento la nostra injziativa e il 
nostro impegno sono stati notevoli e so
no stati consecuiti successi anche rile-
vanti II nesso tra lotta per una nuo
va politica agraria e lotta al caro vita 
ha riproposto i problemi agrari anche 

tari che certamente costituiranno un su
peramento delle attuali strutture orga
nizzative. Essenziale e seguire una po
litica di unita e autonomia con chia-
rezza. con coerenza. con fermezza. 

Occorre chiarire che il processo di 
unita e autonomia del movimento con
tadino non potra seguire le strade per-
corse dai sindacati operai. Non si pos
sono applicare schemi che non corn 
spondono alia storia. alle tradizioni. al
le condizioni oggettive nelle quali si e 
sviluppato il movimento contadino: ba-
sti pensare al peso diverso che ha la 
componente cattolica. al fatto che in Ita
lia non e'e mai stata una unita del 
movimento contadino. al rilievo che han 
no le organizzazioni economiche dei pro 
duttori. 

In questo quadro vanno considerati 
positivamente i processi unitari che si 
registrano nella cooperazione e nell'as-
sociazionismo. Teniamo presente il ri
lievo nuovo che queste organizzazioni 
hanno nella difesa del reddito conta
dino, nella lotta per una nuova agri
coltura. nella costruzione di un tessuto 
democratico. soprattutto nel Mezzogior
no. In questo campo dobbiamo tenere 
ben ferme due direttrici che attengono 
alia nostra linea generate. II primo e 
che la cooperazione e per noi uno stru-
mento per garantire 1'autonomia del 
contadino e non per annullarla e quin
di siamo contro ogni forma che in un 
modo o nell'altro possa significare una 
coerczione alia libera scelta del con
tadino. Secondo: la cooperazione e l'as-
sociazionismo devono essere unitari nel 
senso piu ampio. Per raggiungere que
sto obiettivo non basta marcare 1 in-
dipendenza dai partiti che pure va ri-
badita. Occorre sottolineare l'esigenza 
di un rapporto, ma anche di una au
tonomia del movimento cooperativo e 
associativo agricolo dalle organizzazioni 
sindacati e professional! dei lavoratori 
della terra, le quali dovranno sempre 
avere una funzione di stimolo e di pro-
mozione della cooperazione e dell'asso-
ciazionismo. 

nelle citta e molte organizzazioni di 
partito hanno sviluppato delle iniziati-
ve anche nei centri cittadini. Tuttavia 
dobbiamo operare una correzione per 
migliorare 1'orientamento del partito su 
questi problemi e per sollecitare le or
ganizzazioni dove ancora si registra 
un ritardo; questa esigenza e piu viva 
a livello - delle sezioni dove il partito 
deve dispiegare una piu ricca e conti-
nua iniziativa di massa per collegarsi 
ai lavoratori della campagna e per por-
tare nel partito altre migliaia di brac
cianti e soprattutto di contadini. 

Questo nostro impegno deve riguar-
dare in modo particolare le donne e 
i giovani. Ho gia detto che sono circa 
due milioni le lavoratrici della campa
gna e si pongono problemi di parita 
salariale, di strutture sociali. di diritti 
che attengono alio stato giuridico della 
famiglia. di partecipazione nelle orga
nizzazioni cooperative e associative: 
molte volte negata anche nel nostro 
movimento si assiste al fatto che le 
donne contadine che non sono capo-a-
zienda ma che lavorano. siano esclu-
se dalle cooperative e soprattutto da-
gli organi dirigenti. Lo sviiuppo di un 
forte movimento femminile nelle cam
pagne non pud essere affidato solo al
le sezioni femminili ma deve costitui-
re un impegno delle nostre sezioni e 
delle nostre federazioni. II Partito co-
munista deve sempre piu essere il par
tito a cui guardano con fiducia tutte 
le masse contadine. tutti colore che nel
la lotta per una nuova agricoltura ve-
dono una leva per assicurare al no
stro paese un nuovo sviiuppo economi
co e un progresso democratico. 

Con «l'Unita » piu forte il PCI 

Obiettivo un miliardo 
(con 70.000 abbonati) 

nel 50° dell'Unita 
i . ' 't ' - • • • j 

La campagna abbonamentl e in pieno svolglmento: 
nell'anno del clnquantenario del nostro glornale — e nel 
30.mo dl Rinascila — dobbiamo raccogllere un miliardo 
di lire e 70 mila abbonamentl. Migliaia e migliaia di com 
pagni sono al lavoro in una grande campagna di lettura del-
YUnita per estendere l'inizlativa politica del Partito. E' 
una mobllltazione che si rinnova e che testlmonla i! for
te Impegno del compagnl per il nostro glornale e per il 
Partito. 

Con le prime notizie di iniziative che le varle organiz
zazioni del Partito stanno portando avanti arrtvano al 
glornale anche i prlmi rlsultatJ concreti. Abbiamo gia da
to notizla, nel giorni scorsi, deH'ottimo lavoro impostato 
dai compagnl della Federazlone di Modena. Ora dlamo 
qui di seguito altre informazlonl. 

Duecento abbonamenti 
dai tranvieri romani 

Consapevoli di quale im-
portanza abbla una corret-
ta e democratica lnforma-
zione per assicurare suc-
cesso alle lotte dei lavora
tori e alle battaglle poll-
tlche che si conducono 
nel paese per le riforme 
democratiche. I comunisti 
delle cellule aziendali di 
Roma sono anche quest'an-
no all'avanguardia nel la
voro per la campagna de
gli abbonamenti aWUnita, 
per la quale la Federazio 
ne romana del PCI ha rin-
novato rimpegno di rag
giungere quaranta milioni. 

Gil operai del deposlto 
Atac del Prenestino hanno 
gia rinnovato i loro 85 ab
bonamenti annual! per sei 
numeri settlmanali e sono 
adesso impegnati a conse-
guire nuovi risultati. con 
I'obiettivo di portare a 100 
gli abbonamenti della loro 
cellula. 

II successodei compagnl 
dell'Atac Prenestino non e 
tuttavia II solo Importante 
risultato dei comunisti 
tranvieri romani. La diffu-
sione dell'I/nttd viene ef-
fettuata nei depositi di 
Portonacclo. Lega Lombar-
da. Trastevere. Porta Mag-

giore, Tuscolano, per quan-
to riguarda TAtac. Quindi 
buonf successi per la cam
pagna dl abbonamenti e la 
dlffusione del glornale so
no stati conseguiti anche 
nei depositi Stefer di via 
Appia, Capannelle, Cento-
celle e Offtcina Grotte-
celonl. 

La sezione comunista 
Stefer nei giorni passati 
ha preso In esame la si
tuazione della dlffusione 
delVUnita nei depositi e 
negll ufftci deirazlenda 
Donendosi. in relazione al 
buoni risultati gia conse
guiti. obiettivi dl avanza-
mento, impegnando le pro-
prie cellule a raggiungere 
almeno 100 abbonamenti 
all'Unita e 40 a Rinascita. 

La cellula di Grottecelo-
ni, che gia vanta 24 abbo
namenti all'Unita e 12 a 
Rinascita. fissando il pro-
prio obiettivo a 30 abbo
namenti per l'Unita e 15 
per Rinascita, ha proposto 
alle altre cellule una gara 
di emulazione per la quale 
la sezione ha dlsposto di 
premlare un compagno con 
un viaggio in URSS in ca
so di superamento dello 
obiettivo. 

Pistoia: un milione in piu 
rispetto alio scorso anno 

Anche a Pistoia, dai 1. 
novembre, ha avuto inizio . 
la campagna abbonamenti 
all'Unita e alle altre pub-
blicazioni del Partito. Vi-
sti i risultati raggiunti lo 
scorso anno (109,06°/o per 
l'Unita, 158% per Rinascita, 
119,ll°/o per Giorni) i com
pagnl hanno collocate il 
problema della nostra 
stampa fra le attivita im
mediate della vita del 
Partito. 

Important! sono gli obiet
tivi che la Federazlone pi-,' 
stolese si e posta: l'Unita , 
da 7 a 8 milioni, Rina
scita da 1 a 2 milioni, 
Giorni da 1 milione e 600 
mila a oltre 2 milioni. Di-
ciamo obiettivi important! 
perche" la dlffusione della 
stampa comunista ed in 
particolare dell'Unita, ha 
sublto alcuni intralci con 
i recenti provvedimenti 
governativi. In ogni caso 
abbiamo esempi d! pre-

senza attiva del Partito. 
attraverso le sezioni, nella 
dlffusione domenicale del 
glornale. I compagni di 
Campotizzoro hanno diffu-
so l'Unita a pied! e con 
la neve. I compagni delle 
sezioni di Porta al Borgo 
e di Via Pagliucola hanno 
deciso di sottoscrivere ab
bonamenti nei local! pub
blici e anche presso bar-
bieri =e parrucchieri, in 
modo che il giomale ven-
ga letto e conosciuto da 
gran parte di cittadini. Al
tre iniziative per la di-
stribuzione del glornale 
non mancheranno certa
mente. 

Un primo risultato e gia 
stato raggiunto. Per gli 
abbonamenti alia stampa 
comunista sono gia state 
versate lire 800 mila di cui 
lire 500 mila per 20 nuovi 
abbonamenti all'Unita e a 
Rinascita. 

Da 50 a 60 abbonati 
nell'aeroporto Tessera 

Un plauso per il lavoro 
svolto nella diffusione e il 
sostegno al nostro gioma
le, va ai compagni della 
cellula comunista aerona-
vale deiraeroporto « Marco 
Polo » di Tessera (Mestre). 
Su 400 operai ed impiegati 
dell'azienda. questi compa
gni sono riusciti a portare 
a 60 ! 50 abbonamenti an 
nuali aW'Unita, realizzando 
10 nuovi abbonamenti. 

Questi compagni hanno 
inoltre in programma uno 
sforzo ulteriore per allar-
gare sempre piu la diffu 
sione della stampa comu
nista fra i lavoratori, per 

, rafforzare il PCI. come nu-
mero di iscritti e come at-
tivlsti. 

• • • 
Nell'ambito dell'attivita 

per il lancio della campa
gna abbonamenti vanno 
segnalate numerose inizia

tive. Fra queste una serie 
di attivi e convegni che si 
stanno svolgendo in questi 
giorni. 

Un attivo di propaganda 
si e svolto sabato pome-
riggio a La Spezia, dove 
sono stati affrontati i pro
blem! della stampa nella 
prospettiva delle celebra-
zioni per il 50° dell'Unita, 
e con riferimento anche 
alia situazione politica ge
nerate. 

Una riunione dei segre-
tari di zona del partito, 
convocata dalla segreteria 
della federazlone di Roma 
si e svolta ieri sera per 
predisporre un piano di 
lavoro per la campagna 
abbonamenti. 

Ancora ieri sera si e 
svolto su questo tema un 
convegno di attivisti a Sa-
vona. 

La IV Conferenza regionale ha indicato le condizioni politiche ed economiche di una svolta 

Lazio: sviiuppo e democrazia nella piattaforma del PCI 
Dalla IV Conferenza regio

nale dei comunisti del La
zio — tenutasi dai 13 al 15 
scorso — e partita una pro-
posta politica alle forze de
mocratiche, al movimento dei 
lavoratori e dei ceti medi e 
alle forze culturali che po-
tremmo sintetizzare nella for
mula: un programma di rin-
novamento economico e so-
ciale e di aiternativa demo
cratica che s'impegni sulla va-
lorizzazione delle potenzialita 
dell'istituto regionale. sulla 
convergenza fra le forze di 
ispirazione comunista, sociali-
sta e cattoiica e d'altra ispira
zione e su un raccordo dia-
lettico fra Regione, forze so
ciali organizzate, poteri loca-
1! e tessuto democratico di 
base. Si tratta. lo diciamo su
blto. di una formula che qui 
prospettiamo a fin! descritti-
vi e che. come tutte le sin-
tesi. abblsogna di una espli-
cazione alia luce deila rela
zione del compagno Ciofi, se
gretario regional2 del parti
to, deU'amplo dibattito e del
le conclusion! del compagno 
Napolitano. 

La proposta politica dei co
munisti laziali e. naturalmen-
te, omogenea e funzionale alia 
linea generate del partito ma 
non ne costituisce una sem-
pllce tnucrizione roeccanlca 

I su dimensione regionale. In j 
' realta. essa costituisce un ap- ; 

porto creativo — nutrito dal
la analisi di cio che assi 
mila ma anche di cib che di
stingue la situazione laziate 
da quella comp!essiva del Pae
se — alia necessana articola-
zione e concretizzazione della 
linea generate. 

La scelta dell'istituto regio
nale come cardine di una lot
ta e di un confronto politi
co finalizzato ad un nuovo 
tipo di sviiuppo, a nuovi rap
port! politici e a un nuovo 
metodo di governo. costituisce 
un'esigenza oggettiva: anzitut
to perche e in quella dimen
sione che si pub affermare 
un progetto di svolta negli 
indirizzi economic! e sociali 
ch einquadri la lotta a°li ef-

' fett! rawicinati della crisi in 
una diversa linea comotessl-
va di sviiuppo; in secondo 
luogo perch^ e a quei livello 
che si pud dare il missimo 
di concretezza e di efficacia 
alia lotta oer il rinnovamen-
to dello Stato resa o!ii ur-
pente e drammstica dai ra-
dlcale fallimento del mod '̂.'o 
di sviiuppo e dall'esieenza im
pellent* di un intervento e 
di un controllo pubblico sul-
1'economia; in terzo luogo per
che, chlusa positivamente la 
«fase costltuente », 11 confron

to c la convergenza delle for
ze poiUiche possono g:ungere, 
nei:u sede reg.onale. a con 
cretezza programmatlca e ope-
rativa 

Come ha notato II com pa 
g:vj Napoistanu si trat'a dl 
possibility, non dl certezze 
c'lc anz.. aovrastano tutto ra 
pc-rlco!. sen d: snaturamen-
10 oc' v poten/.;al<ta ntorma-
tnci della Reg:one. Questo 
e su»*. uno dei punti piu 
diballuti. La presenza alU se-
d.i a inaugurate dena Lonte-
renra. de?li exponent) di tut
te le fr»rze aemocratiche e 
doi presidente della giunta re-
g.onalf -- t; dc Saniini — 
ha testimoniato un clima po-
l:i.--> d:ver.=<> e piu aperto 
che hi avuto la sua matu-
ra/,.«.irt 4ii£itiuu> ne. Consi 
£i\j reg nnale ove un con 
iron.a reale e non pregiu 
dlztste si e determinato su 
4ii mtiirizz. pio/i.ui.iiiLici e 
suite scelte concrete Pattt co-
•ne riF.o'amento del MSI. la 
loiU contro le preiese cen-
tiAj-^t.rhe. 1'istaurarsi di un 
rapportc costruttlvo fra R&-
g out- sindacati. ca'.eg me so 
c:a'i. il varo di leggi che ai 
tscr.vono in una loglca n-
formetrice costltuiacono ele-
mentl posltlvl dl una tendon 
za nuova. Ma a cl6 corrl-
sporkk tuttora non solo una 

reslstcnza del potere centrale 
a rc-ai:zzare davvero il decen-
tra men to ma una ambiguitA 
ed ;ncapacita delta DC di rom
per* flno in fondo con un 
metodo clientelare che oonta-
miru anche altre forze dt 
crntrosinistra. Si tratta. In 
seno alia DC. di un trava-
gl-o grave non risolto. An-
dreott. e stato posto in ml-
noranzA in quello che una 
vo'.la era un suo feudo. il pre-
sid«nt< della Regione procU-
ma lintransigente chiusura 
ver.so l MSI e I'uttlita dt un 
confrontc col PCI: ma da cio 
non vengn:H> tralte tunc '» 
conaeguenze. 

Vi e qui il segno non so 
lo della visch:os:ta di un si 
sterna di pole re ma ancne 
dl una reale crisi di prospn 
iivx e d: ideah che. a sua 
volt a, esprime (altio punto «t 
ientan.eni« analizzato d*iU 
Conterenza) le Jncrlnature e 
M cris. c«»e rar*u»»r /v îno •• 
blocco sociale di cui la DC 
* ataia ed c expression*: «u» 
blocu> sociale prodotto dai 
«congestionamento a dt Ro 
ma, aa.la specuiazione e dai 
parassttlsmo. dai form.trsl dl 
unD strato aleatorlo ma vasto 
•1! borghesia beneflclatia del
la sowenzlone e dell'lncentl-
vo pubblico, dalla proUfara-

zione burocratica. L'esaurirsl 
dei vecchi meccanismi dl 
espansione. l'inflazione. il 
trauma nnergetico, la crisi del-
l'agricoltura e. non lo si di-
meni:ch. 1'ef Hrâ -ia della no
stra iniziativa. hanno aperto 
in questo blocco processi di 
frarlumazlone sociale e di cri
si ideale dogli sbocchi anco
ra inoerti. Perche questo pro-
ce^so assuma un segno demo
cratico e converga nella co
struzione di un blocco so
ciale organico. procagonista di 
una svolta progressiva, occor
re sconfiggere le componenti 
Cttnstrvatrci e moderat* <:ella 
DC e indurre quesxc partito 
a dislocare 1 cetv meat da 
esso controllati a: fianco delle 
clajvsi lavoratrici. 

Mi occorre anche altro: che 
la ciasst operaia si Iiberi di 
ogni scoria di corporaUvismo 
e di aziendaltsmo rendendo 
rea:e » vltale il rapporto fab-
bnca societa Stato; che 11 par
tito sappU lnfluenzare, orga-
nizzAre e guida re la povera 
gente; che esso sappia distri 
care il coacervo di interessl 
e di atteggiamentl dei oet) 
medi (contadini, artigiani. 
commerelantl, pubblici dlpen-
dent!, tntellettuall) per indur-
vl un indlrizzo democratico. 
in modo che, aulia base dei 

risultati positivj gia conse
guiti. si sviluppi e si rarTorzi 
un movimento politico di mas
sa che investa con ampiezza 
e continuity l'intera regione. 

Tutte queste condizioni si 
addensano in un nodo po-
htit'o: laffermazione di una 
proposta generate credible, 
oggetttvamente motivata e ta
le da suscitare non solo con-
servso ma lotu. E" c:6 che la 
Conferenza ha chiamato un 
nuovo sviiuppo d» Roma e 
del Lazlo che abbia al suo 
centre il problema dell'occu-
pazlone e i cui fondamentali 
enter! siano: 1) uno sposta-
mento massiccio di risorse dai 
settori Impr duttivl. burocra-
ticl e parassitari in direzio
ne dee1; investimenti produt
tivi e dei consumi collettivi, 
congiurrto con una battaglia 
contio gli sprechi e le ren-
dite: 21 la riforma dello Sta
to, U plena esalUzione del 
potcn regionali e delle auto-
nomie local!. 

Quefto indlrizzo deve tra-
mutarsi nel Piano regionale 
di sviiuppo, cioe in un In-
ter\rnto coordinato della Re
gione, del comuni e delle pro
vince — ognuno nella sua au
tonomic e nella sua sfera; nel* 
'A costruzione di strumentl 
openUlvi (8ocitt4 flnanaiaria, 

Istituto per la programma 
zione); e in un complesso 
di scelte immediate. II pm 
gramma regionale, secondo 
una togfca che connette stret 
tamer.te sviiuppo e riforme, 
dovra arttcoUrsi in tre mo 
mentl lntegratl: sviiuppo agn 
colo e industrializzazione. ur-
banistlca e assetto territoria-
le ed idrogeologico. rinnova 
mento culturate. Pra le scelte 
immediate emergono alcune 
priorita: controproposte alle 
misure di cosidetta austen 
ta, Interventi in agricoltura, 
movimento per le tre nuo-
ve universita, nuove scelte le
gislative e di Intervento nel 
campo deirurbanistlca, della 
casR, del servtzi. 

Pra le questionl che hanno 
maggiormente impegnato la 
Conterenza e che hanno avu
to una precisa puniualizza-
zione nelle conclusion! e nel 
documento politico, sono sta
te la lotta contro le deforma-
ziom che gli awersari fanno 

della nostra opposizione diver
sa e della strategia complessiva 
del partito, i caratterl e la 
coerenza del movimento di 
lotta del lavoratori, il rappor
to fra le misure immediate 
e una nuova linea dl sviiup
po, l: raccordo fra movimen-' 
to ed istituzioni democrati
che, lo stato del partito. 

<• i 

Lettere 
all' Unita: 

Fratcllo e cognato 
fucilati alle 
Fosse Ardeatine 
Caro direttore.' 

apero cfie' troverai un po' 
di spazlo nella rubrica « Let' 
tere aH'Unlta» per rendere 
noto a tutti I lettori che nel 
film Rappresaglia. protagoni-
sta R. Burton e flnanzlatore 
Carlo Ponti, si flntsce con 
I'esaltare tl crlmlnale Hap
pier. No, nessuna clemenza 
verso tl nazista, e questo lo 
poaso dire lo, che ho vtssutn 
quel periodo tanto trtste e 
dramtnatico: contemporanea-
mente, infattl, sono stati fu
cilati alle Fosse Ardeatine mio 
fratello e mio cognato. dopo 
essere stati torturati per ben 
68 giorni In via Tasso dove 
e'era tl comando delle SS. 
Posso quindi dire che, con-
trariamente a quanta si vuo-
le sostenere nel film, 11 co
mando tedesco era composto 
da crimlnall, verso I quali 
non si pud usare benevolenza. 

Ho anche appreso che la 
nipote di papa Pacelli si e 
fatta prendere dall'ira e ha 
mlnacciato querele perche si 
e parlato male di suo zio, 
si e detto che Plo XI1 e il 
Vaticano non hanno fatto 
quello che era possibile per 
evitare la strnqe delle Fosse 
Ardeatine. Invece e propria 
cosi, e le cose bisogna dirle 
come vernmente stanno, an
che se la verita brucla per 
certa gente. 

Spero. caro direttore, che 
vorra scusarmi delle mte e-
spressioni dure e violente. Ma, 
lo ripeto. coloro che hanno 
vissuto quei drammatici me
si tra il 1943 e il 1944. qui a 
Roma, paaando duramente di 
persona o vedendosi colpiti 
negll affettl piu profondi, non 
possono permettere che la ve
rita venga travisata, non am-
mettono che alle nuove ge-
nerazionl vengano raccontate 
frottole su quello che furono 
i fasclsti. i nazistt e i loro 
complid. 

FERNANDA SENESI 
(Roma) 

Smascherare 
i fascist! 
anche alia TV 
Caro direttore. 

ai comunisti, iscritti e non 
Iscritti al vartito, capita a vol
te di aver a che fare con ele-
menti del MSl-Destra naziona
le nelle labbriche, nelle scuo-
le. nel caffe, per la strada, 
ecc. Gli argomenti portatt da 
questi nostri awersari, in ge-
nere, sono sempre gli stessU 
Vattuale regime democratico 
nato dalla Resistenza si dimo-
stra Impotente a rtsolvere i 

S ravi problem' che affliggono 
' Paese; l'ltalia di oggi non 

ha, nel consesso Internazlona-
te, Va autorita » dell'ItaUa 1a-
scista: t comunisti, pur noh 
essendo al governo, sono la 
causa dl tutte le disgrazle na
zionali. e via dicendo. Come 
puoi notare, per quanto con-
cerne i comunisti, la smusl-
caa e sempre la stessa. da 
cinquant'anni a questa parte. 

Porse non varrebbe la pena 
di spendere nemmeno una pa-
rota per ; caporioni mlssini. 
ma il fatto e che costoro <n-
gannano tantt giovani e tanta 
gente sproweduta facendo ba-
lenare davanti al loro occhl la 
«potenza » d! cartapesta del 
regime tasdsta, Vordme e. per-
slno U benessere dl cui tl po-
polo avrebbe goduto durante 
il pessimo governo dl Mus
solini: governo di fame, di de-
gradazione morale, dl guerre 
dt aggresslone. di tradimento 
nazionale. 

So benlsstmo che t comunt-
sti e la loro stampa tutte le 
infamte tasciste le hanno sem
pre denunciate ma al punto 
in cui siamo arrivati ml pa
re che questo non bastt. Ri-
tengo. cioe. che U PCI non 
possa viit rinunclare a dlscu-
tere in TV con rappresentan-
ti del MSl-Destra nazionale in 
occasione dellv a tribune poli
tiche ». Quale migliore occa
sione dl questi dibattttl, per 
smascherarli senza pleta dl 
fronte al pubblico della tele-
visione? 

Dott. ALFREDO LENGUA 
(Cas50lnovo - Pavia) 

Le difficili 
battaglie 
sill piano civile 
Caro direttore, 

ritengo che Vaborto non 
debba essere piu concepito 
come reato o come tpecca-
tom ma come mlsura estre-
ma, da adottcre con tutte le 
cautele dovute. puntando a 
giungere ad una consapevolez-
sa di massa e generate sut 
problemt della procreazlone. 
Cosi del resto awiene net 
Paesi socialistt, dove e stato 
tolto quel carattere di dram-
maticita e di vergogna a que
sta operazione, rendendola al 
contempo clhiicamente sicu-
ra. Non credo che In questi 
Paesi Vaborto sra prattcato 
piu che in Italia, dove perb 
e causa di traumt ed anche 
di terribili complicazioni, da
te le barbare condizioni in 
cui generalmente awiene. 

Difflcolta? Certo, ma ogni 
battaglia sul piano civile — 
come e forse piu dl quelle 
economiche e sociali — pro-
voca scontri e reazionl, per
che rompe incrostazioni e 
modi dl comportamento usua-
It. socrastrutture ideologiche 
su cui si basa parte notevole 
del potere della borghesia. 
(II voto alle donne, Vabolizio-
ne delle case chiuse. il dlvor-
zio, Vabolizione del delltto 
d'onore, la depenalizzazione 
dell'adulterio femminile, la 
libera propaganda antlconce-
zionale. hanno cozzato contro 
resislenze, anche d'opinione 
popolare, altrettanto dure, ma 
ora sono conquiste civili. da 
cui non si pub prescindere o 
retrocedere). 

In sostama, lo ritengo che 
Vausplcata svolta democrati 
ca, medlante Vincontro delle 
tre componcntt popolart ita 
llane (comunista. sodalista e 
cattolica) debba. per essere 
veramente tale, tncldere an 

che sul piano del rapportl dt 
costume ed interpersonall. Po
tra scaturirne un processo dl* 
namtco :he coinvolga ed alu-
ti quelle componenti — e pen-
so soprattutto a quella catto
lica — a liberarsi da settari-
smi, tradizionalismi e posi
zioni conservatrlct. 

STEFANO GROSSI 
(Bologna) 

Alia Marina costret-
ti a lavorare • 
8 ore consecutive 
S'nnor direttore, 

siamo un gruppo dl dlpen-
denti militarl e civili del co
mitati, ispettoratl, reparti, uf-
llcl dello Stato maggiore del
la Marina, colpiti da un atto 
di Ingiustizia. Mentre il go
verno per risparmlare energia 
elettrica stabilisce la chlusu-
ra degli ufficl pubblici all* 
ore 14 con eventuate turno di 
lavoro straordinario dalle ore 
15,30 alle 17,30, noi che pri
ma flnivamo il nostro lavoro 
alle ore 14 ed il sabato alle 
ore 12, dai giorno 3 dicembre 
siamo costretti a lavorare dal
le ore 8 alle ore 16 con un leg-
gero intervallo che non deve 
superare i 10 minuti per man-
glare un panino che si pub 
consnmnre sulla propria scrl-
vania o nel locall dt una 
« mensa » che vende appunto 
solo panini e che non potra 
mai essere usata da quanti, 
per motivl di salute o di iqie-
ne, non possono andarvi. 

Questa declsione e stata pre-
sa senza consultare nessuno, 
ledendo le direttive del gover
no e colpendo quanti, costret
ti a lavorare 8 ore consecuti
ve. non possono far valere le 
loro ragioni. 

LETTERA FIRMATA 
da un gruppo di dipendenti 
dello Stato maggiore della 

Marina (Roma) 

Ce la circolare 
ma non vengono 
mandati a casa 
Cara Unita. 

sto facendo il servizio mill-
tare nel 2° BARTC. dl Saler
no. sono del terzo contingen-
te del 13 e a casa ho lasda-
to una moglie e un figlio. In 
data 11-10-13 tl ministero del
la difesa ha emesso una cir
colare — siglata 4000112891SD 
— la quale dice che l giovani 
chlamati alle armt ammoaliati 
con prole devono essere in-
vlatl in licenza illimitata o in 
licenza straordinaria dl un 
mese. Per ottenere tale tipo 
dl esonero e necessarla una 
documentazione basata suite 
informazlonl del carabtnleri. 
i quail devono appunto ac-

' certare che sussistano partt-
colari condizioni dl dlsaglo e-
conomico famlltare. 

' ' lo ho fatto tutto cib che 
era prescritto e so anche che 

'• le mformazionl del carablnle-
' ri sono favorevolt e che sono 

arrivate al mio comando fin 
dai primi giorni dl novembre. 
Anche altri mlel commilltoni 
si trovano nelle mle stesse 
condizioni, ma i nostri supe
rior! d trattengono senza un 
giustificato motivo e tanto-
meno ct fanno conoscere qua
il siano le loro intenzioni net 
riguardi di questa circolare 
ministeriale. 

LETTERA FIRMATA 
(Salerno) 

Queste ferrovie 
sempre suM'orlo 
di un collasso 
Cara Unita, 

so quanto sia difficile, nel-
rItalia di oggi. il rilancio del
le ferrovie. Troppi governt, • 
non solo tra quelli remott, 
hanno condlvlso e sostenuto 
le scelte di Agnelli. Pirelli « 
soci perche ora. ad un tratto, 
possa cambiare tutto. E' pti 
che giusta la battaglia che ha 
sempre portato avanti l'Unita 
a sostegno della prtorita del 
mezzo pubblico rispetto a 
quello privato; oggi conslatta-
mo tutti che per la strada non 
si pub circolare piu. Giustis-
sime anche le richieste di po-
tenziamento delle linee del 
sempre dimenticato mertdio-
ne; approvtamo senza riser-
ve queste scelte, ma non pa*-
siamo tacere le condizioni tm 
cui versano moltlssime Una* 
secondarie del * tortunato» 
ssttentrione. 

Tanto per esser chiart. que
ste linee rappresentano un pe-
ricolo per chi lavora e per gli 
utenti della strada. Struttu
re fatlscenti. apparecchlatur* 
vecchie e malsicure. fabbrica-
ti cadenti e sporchl, maiertale 
rotabile decrepito. locomotive 
a vapore di 60 e piu anni f 
— reri colabrodi ambulanti —, 
fili e telefoni paurosamente i-
nefficentL 

Pensate un momento soi-
tanto ad un povero cristo dl 
guardla a un passaggto a li
vello su una strada nazionale 
col telefono guasto. Tiene 
chtuso, dice il regolamento. 
ma per quanto? Died, 15, 20 
minuti e poi? Pol apre? E te 
non apre chi contera mai gli 
tnsulti piii volgari se non ad-
dirittura le minacce all'lncol-
pevole malcapitato? Perche si 
deve essere costretti a rischia-
re la galera per guadagnarsi 
da vivere? 

In questa situazione, paria-
re dl funzione aiternativa del
la ferrovie nd giorni festtvt e 
semplicemente da ridere Fa 
meraviglta che si possa aver 
pensato at trent. perche sia
mo talmente victni al collas
so da stupirci not stessl che 
questo nor si sia ancora ve 
nficato. 

PASQUAL1NO DE PAULI 
(Capo stazione sulla linea 

No vara-Domodossola) 
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Accordo in Emilia 
fra ENI e Regione per 
un «piano delle acque» 
Contenuti e obiettivi dell'intesa illustrati in una conferenza stampa da 
Fanti e Girotti • II «piano» al centro della programmazione regionale - L'im-
portanza politica dell'accordo nella attuale situazione di crisi energetica 

Accusa al tecnico 
che scopri 

la microspia 
del giudice 

II sostituto procuratore del-
la Repubblica Antonio Furi-
no, al quale e affldata l'ln-
chiesta giudiziaria sul ritro-
vamento dl una microspia 
nell'ufficlo del giudice istrut-
tore Rennto Squillante. ha 
flrmato una comunicazlone 
giudiziaria contro it perito e-
lettronico Francesco Greco e 
la sua segretaria Fiamma Cre-
misi. La comunicazione. stan-
do a quanto affermano i due 
interessati. non e stata perb 
ancora notificata. 

II reato di cul potrebbero 
essere chiamati a rispondere 
i due lndlzioti, secondo noti-
zie di agenzia. e quello dl ca-
lunnia nei confrontl del SID 
(il servizio dl controsplonag-
gio). 

La decisione sarebbe stata 
presa dal maglstrato al ter-
mine dell'esame di alcune di-
chiarazioni fatte da Greco e 
dalla sua segretaria durante 
l'istruttoria sul rinvenimento 
della radiospia nella stanza 
del dottor Squillante. 

Greco e il tecnico che ma-
terialmente rinvenne il con-
gegno. La segretaria era stata 
sentita nei gioml scorsi dal 
magistrate perche qualcuno 
aveva detto che vicino al fur-
goncino adibito a centro di 
ascolto. prestato dal SID ai 
carabinieri e parchegslato vi
cino a palazzo di Giustizia. 
era stata vista una ra?azza. 
Qualcuno aveva ipotizzato 
che la glovane fosse apounto 
la segretaria del dott. Greco. 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA. 17 

II presidents delia Gluma 
regionale emiliano-romagnola 
Guido Fanti, ed il president* 
dell'Ente nazionaie idrucarbu 
ri. Raffaele Girotti, hanno si 
glato stamane l'accordo tra !a 
Regione e l'ENl per la elabo-
razione di un piano per la 
salvaguardia e l'utillzzazione 
ottlmale delle risorse idriche 
In Emilia-Romagna, Subito 
dopo. Fanti e Girotti I .anno 
Ulustrato i contenuti e gll ob-
biettivl dell'accordo ncl corso 
di una conferenza stampa. 

II « piano delle acque ». ro 
me e stato definito, costltul-
sce uno dei momentl fonda-
mentali sul quali la regione 
Emilia-Romagna intende pog 
glare la propria politica di 
programmazione, ed e tra le 
scelte qualificanti del bilancio 

• regionale per il 1974 che ver-
ra presentato in settimana al-
l'esame del consiglio. Le scel
te prioritarie contenute nei 
bilancio (agricoltura e dilesa 
del suolo, trasporti, edllizia 
residenziale e scolastica, sa
nita) indicano la necessity di 
una mobilitazione piena delle 
risorse della regione, nei-
l'ambito di una azione pro 
grammata all'interno della 
quale le aziende a partecipa 
zione statale sono chlamate 
ad assolverc pienamenfce al 
complto cul sono preposte. 

In questo quadro il rappor*o 
di collaborazione tra Regione 
ed ENI assume un significato 
oolitico di vasta portata. sot-
to] ineato da Fanti e da Girot 
ti con specifici richiami alia 
situazione dl crisi energetton 
one H oappp sta nttravp',«*m-
do. II « piano » non e soltanto 
un sempHre strumento cono-
scltlvo de'le condizioni Mro 
geologiche deU'Emilia-Roma 
gna: anzi. esso costituira un 

L'agitazione proclamata per giovedi dalla CIMO 

L'assistenza ospedaliera 
di nuoyo minacciata da 

uno sciopero eorporativo 
L'associazione di destra dei medici, spalleggiata dai 
primari, si oppone al contratto unico per turto il 

personate ospedaliero 

Gli ospedali italiani, in or-
mai permanente crisi per le 
carenze delle strutture e dei 
contenuti assistenziali. rischia-
no per giovedi prossimo una 
giornata di parallsi con quali 
conseguenze per gli assistiti 
e facile capire. a causa dello 
sciopero proclamato dalla as-
sociazione piu reazionaria e 
corporativa. diretta dalla de
stra dei medici ospedalieri, la 
CIMO. AH'agitazione hanno 
aderito. sia pure solo per 
un'ora (dalle 11 alle 12). an-
che i primari ospedalieri. i 
baroni raggruppati neH'ANPO 
(associazione nazionaie pri
mari ospedalieri). 

Lo sciopero e stato indetto 
alia vigilia dell'incontro fis-
sato per venerdl al ministero 
de lavoro per la definizione 
del contratto dei medici ospe
dalieri. La CIMO. spalleggia
ta naturalmente dall'ANPO. 
intende premere sulla tratta-
tiva per impedire che si giun-
ga ad un contratto unico fra 
personale medico e non me
dico degli osDedali La pre-
occupazione che un tale tipo 
di contratto significhi il prin-
cipio della fine di pnvilegi e 
di condizioni corporative Der 
una parte dei medici. scatena 
1'opposizione violent della 
destra dei medici ospedalieri 
e dei primari. che non esita-
no a minacciare il caos e la 
paralisi deH'assistenza ospe
daliera. 

Di tale inammissibile mi-
naccia si e fatto portavoce 
anche it consiglio nazionaie 
degli ordini dei medici. riuni-
to nei giomi scorsi a Roma. 
che ha espresso ipocnta men
te «vivissime oreoccuDazio-
ni» sul futuro deH'assistenza 
ospedaliera. nei caso in cui 
si arrivasse al contratto uni
co. e ci si aooeMa alle *au 
torita resoonsib'Ii » « oer e 
vitare danni irreoarabili alia 
assistenza ». 

Intanto. art aumentire i di-
sagi e le difTfcolta desli as
sistiti. un altro sciopero de
finito «iniquo » dalla Federa-
zione nazionaie lavoirtori o-
spedalieri aderente alia Fe-
derazione CGIL. CISL. UIL. e 
stato proc'amato. a partire da 
ieri e per la durata di sei 
gioml. del personale sanita 
rio paramedxo. tecnici di ra-
diologia e infermieri profes 
sionali. che opera negh ospe
dali. negli enti mutuo-previ-
denzlali. neuli uffici d'igiene 
e dispensari comunali. nelle 
cliniche universitane. ecc. Ta
le decisione «dissennata e 
assurda» viene condannata 
severamente dalla FIJO come 
nei «tentativo di stnimenta-
lizzare le trattative in corso 
per il rinnovo contrattuale. 
a fini grettamente egoistfci». 

Per quanto npuf.rda trli aiu-
ti ed assistant! ospedilieri. la 
loro as.=ociaz'one 1'ANAAO. 
ha anch'essa Droclarmto uno 
sciopero cei la ziornata di 
giovedi prossimo. anche se 
per motivi diversi da quelli 
delle assoclazioni dei medici 
• dei primari. L'ANAAO chie-
4* infatti la rapida approva-

zione, da parte del parlamen-
to, della legge di riforma dei 
concorsi e della sanatoria per 
gli incaricati. che prevede la 
assunzione in ruolo dl 15 mi-
la medici ospedalieri incari
cati. 

La legge, in esame alia Ca
mera, dovrebbe ottenere og-
gi stesso il parere favorevole 
della commissione bilancio 
(a questo scopo i deputati co-
munisti hanno nei giorni scor
si sventato una manovra dc 
di bocciare il prowedimento 
per mancanza di fondi. impo-
nendo una ricerca oiu aoDro-
fondita che dovrebbe conclu-
dersi Dositivamente oeei) 

Probabilmente oggi stesso. 
se il parere della commissio
ne bilancio sara positivo. la 
commissione sanita di Monte-
citorio - potra approvare la 
legge. In questo caso — se 
cioe. come dice un comunica-
to deH'ANAAO — «la situa
zione evolvera favorevolmen-
te in tempo utile, lo scior>ero 
sara prontamente revocato». 

vero e proprlo atto operatlvo. 
Come e preclsato nelPac-

cordo filglato tra Regione ed 
ENI (il Drimo atto ufficla.e 
dl questo genere nei nostro 
paese), il « piano» dovra :l 
volgersi a cinque obiettivi fon-
damentall: effettuare un bi
lancio delle risorse idriche 31-
sponlblli e valutare la possi 
bllita dl incrementarne la dl-
sponib'hta; ipotizzare la tute-
la, rutilizzazlone, la gestione 
delle risorse; esamlnare l'u
tillzzazione ottlmale delle ri
sorse nei varl archi tempo
ral! sulla base delle scelte 
politlche. della programma 
zione economica e della pia-
nificazione territoriale della 
regione. tenendo conto di pos-
sibill future esigenze: valuta 
re i problem) della difesa del
le acqile e della loro quan
ta: difesa degli abitatl dalle 
alluvion!, control lo sugli :n 
qulnamentl ed interventl dl-
sinquinanti; conseguire un ca-
rattere operativo per le scel
te e la localizzazione de<:i 
Interventl predisponendo a 
progettazione dl massima. ed 
indicandone la strumentazio-
ne e 1'organizzazione tecnico-
amministrativa. 

La reallzzazione del piano 
sara affidata ad una apposl-
ta societa per azionl, costl-
tulta in misura paritetica dal
la Regione e dall'ENI, con la 
partecipazione degli enti 
local! territorial! e del loro 
consorzi interessati. Nella ela-
borazione del piano la t^cie-
ta potra avvalersi della col
laborazione degli uffici regi >-
nali e locali, nonche della 
Tecneco o di altre societa 
special izzate appartenenti o 
collegate al gruppo ENL t 
delle universlta. 

Come accennavamo piu so-
pra, Fanti e Girotti nei pre-
sentare Taccordo appena sos 
toscritto hanno fatto plO volte 
riferimento alia crisi energe
tica «esplosa» in queste sev 
timane. Girotti ha sottollneaco 
come 1'acqua. risorsa cont!-
derata una volta inesauribi-
le e ritenuta addirittura bene 
non economico, diven^a an-
ch'essa sempre pia scarsa e 
vada gestita con la massima 
oculatezza possibile medlante 
interventi tempestlvi a livsMo 
di pianificazione. Il consumo 
per i diversi usi cresce di an
no in anno, le falde acqui fe
re si abbassano sempre piu. 
le difflcolta di approwlglo-
namento si accrescono crean-
do seri problem! all'agrlcol-
tura, all'industria e alle cltto. 

Utilizzazione delle risorse 
idriche. dunque, non truol di
re soltanto difesa del suolo, 
anche se questo aspetto del 
problema ha in Emilia una 
importanza di grande rillevo 
per le pesanti situazioni che 
spesso si registrano. II fa».to 
e che il pleno utlllzzo delle 
risorse deve significare - oo 
me ha detto Fanti — capaclta 
di sviluppare una azione d! 
eliminazione degli sprechl, di 
eliminazione della politica di 
rapina che ha contraddlstinto 
in modo incontrolla^o lo ;vi 
luppo della vita economica del 
nostro oaese neeli ult'mi ann:. 

La proposta che avanzeremo 
con le scelte del bilancio l»7a 
— ha detto 11 president* della 
Regione EmiHa-Romagna -
al Governo. al Partamento. 
alle altre Re?ioni sara nuella 
di un piano di emergenza nei 
quale tutte le risorse <«IP.-» 
mobllitate per far usclre 11 
paese dalla cris! che lo v;-
naccla e per asslcurare pro-
SDettive di lavoro. dl sviluDM 
e di costruzione di quel nuovo 
modo d! vita che oggi si im 
pone a tutti no!. 

Roberto Scardova 

Lo sviluppo delle indogini sulle frame eversive culminate nella strage di Piazza Fontana 

Emesso un nuovo mandato di cattura 
per gli attentati ai treni nei '69 

E' ricercato Giovanni Biondo, amico di Freda e del missino Fachini, figlio del Procuratore della Repubblica di Vicenza — E' anche cognato dl 
Marco Balzarini, indiziato di associazione eversiva — II Biondo aveva di recente vinto un concorso per entrare nei ruoli della magistratura 
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' Nuovo mandato di cattura 
per le bom be sul treni dell'a-
gosto 1969, una delle tappe 
degli attentati fascistl dl quel-
1'anno, culminati nella strage 
di piazza Fontana. Rlguarda 
Giovanni Biondo, detto Ivan, 
29 annl, laureato In legge, fi
glio del sostituto procuratore 
di Vicenza Nicola Biondo. co
gnato di Marco Balzarinl, in
diziato di associazione sower-
siva, scomparso dalla circola-
zione. Anche Giovanni fl.ondo 
e sparito, aggiungendo cosl 11 
proprio nome nella lista gla 
folta del latitanti. 

II mandato di cattura e sta 
to flrmato giovedi scorso dal 
giudice Gerardo d'Ambrosio. 
su rlchiesta del soatitutl pro
curator! Emllio Alessandrini e 
Lulgl Fiasconaro. II glovane 
figlio del maglstrato vlcentino 
era stato lnterrogato mercole-
dl scorso. Nell'ufflclo del giu
dice mllanese entrd accompa-
gnato dall'avvocato difeasore, 
segno che era stato convocato 
nella veste dl indiziato ,-M rea
to. Evldentemente perd nem-
meno dopo il Iungo 'nterroga-
torio (durd oltre quattro ore) 
vennero acqulsiti elemantl ta 
1! da. declderne l'arresto. 

II glorno dopo si svolse, a 

San Vlttore, l'interrogatorlo dl 
Freda, fu in questa sede che, 
probabilmente, i maglstrati 
maturarono la decisione per 
11 mandato di cattura. Che 
cosa Freda abbla detto al giu-
die! non sapplamo, ma 11 suo 
interrogatorio venne deciso 
subito dopo quello del Biondo. 
Sembrerebbe logico. quindl. I 
potizzare un nesso fra I due 
colloqui. ' 

Gli element! a carico del 
Biondo. comunque, devono es 
sere molto solid!. II dott. 
D'Ambrosio e. infatti, un ma
glstrato che procede col pied! 
dl plombo, tutt'altro che pro-
penso a mettere In galera la 
gente. Del resto la convlnz'.o-
ne di essere ormai incastrato 
deve averla avuta anche 11 
Biondo. tanto 6 vero .-he si e 
immediatamente reso irrepe-
riblle. 

II nome di questo personag-
glo (II trentadueslmo degll Im-
putati e 11 sesto degli uccel 
dl bosco: gli altrl cinque so

no Guldo Giannettini. Massimi-
llano Fachini, Ivano Tbnlolo, 
Marco Pozzan e Marco Balza
rinl) non e del tutto nuovo al
le cronache del processo sulle 
piste nere. 

Amico dl Freda e dl Fachi
ni, tanto che al figlloletto ha 
imposto i nomi di Massimilia-
no e dl Giorgio, e doe quelli 

del suoi piu carl camcratl 
(padrino del battesimo, fra 
l'altro, fu proprlo Freda). Gio
vanni Biondo e figlio d! quel 
maglstrato che, nei mar^del-
l'anno scorso, denunci6 11 giu
dice Giancarlo Stiz di u per-
quislzione ' illegale ». Era ac-
caduto che 11 maresciailo Alvi-
se Munarl, incaricato da Stiz 
di eseguire 11 mandato di cat
tura nei confrontl di Marco 
Balzarinl, non trovatolo nella 
sua abltazione di Padova, si 
era recato a Vicenza per ve-
dere se. per caso, non fosse 
nella casa del suocero. L'art. 
267 del Codice dl procedura 
penale, come e noto. iutoriz-
za gli ufficiall dl pollzla giudi
ziaria ad accedere in 'uttl I 
luoghl in cui si ritiene pn&sa 
trovarsi il prevenuto fhe si ri
tiene intenda sottrarsi alia 
cattura. Niente dl piu n >rma-
le, qulndi. anche al Munarl ve-
nlsse In mente dl bussare al
ia porta dei genitori JeHa mo-
glie del Balzarinl. 

II dott. Biondo. peraltro, fu 
gentilissimo: fece accomoda-
re 11 maresciailo e lo invito 
persino a visitare ogni <tanza. 
Pol sporse denuncia. 

II giudice Stiz comunque, e 
stato assolto da ognl imputa-
zlone In un processo the si e 
relebrato recentemente a Bo
logna. Questo per cid 'he rl

guarda il padre. II cognato, 
come abbiamo detto, e Marco 
Balzarinl, Indiziato di associa
zione sovversiva, scomparso 
dalla circolazlone dal febbraio 
1972. 

Giovanni Biondo che, aven-
do vinto recentemente un con
corso, stava apprestandosi ad 
entrare nella magistratura, 
seguendo le orme del padre, 
non era per6 mai stato convo
cato dal giudice D'Ambrosio. 
Ora e stato incrlminato per 
gll attentati al trenl. Presu-
mibllmente 6 stato Indiziato 
anche dl concorso in strage. 
E' ormai convinzione genera-
le, infatti, che gli attentati ai 
treni e le bombe del mi,~em-
bre facclano parto di wn unico 
disegno everslvo. tuttl coloro 
cbe rlsultano Im putati per gli 
attentati ai trenl sono stnti, 
infatti, indiziati anche di con
corso in strage. da Pino P-uuti 
a Nino Massari. Sfort.inata-
mente quest'ultimo gravissi-
mo lndizlo non potr& essere 
contestato al Biondo. resosl 
latitante. 

La nuova lncrim'.nazlone, 
comunque, rende ancora piu 
concrete le accuse contro la 
cellula fascista del Vene-
to. dimostrando ulteriormente 
che la via imboccata prima 
dai magistrati veneti e 

pol da quelli di Mllano e quel-
la giusta. 

Superfluo asservare ohe la 
nuova imputazione aggrava 
anche, In ordine agli attentati 
al treni, la posizlone dl Freda. 

Nei suol confrontl erano gla 
stati raccoltl elementl impor
tant!. Alcuni degll ordlgni rin-
venuti nei convogli, per esem-
pio, rlsultarono fasclatl da fo-
gli dl carta eguali a quelli 
usati nello studio dl Freda, ai 
quail, perd, era stata (.agitata 
rintestazione. Al control lo era-
no rlsultatl identlci. Ma ora 
e'e anche la nuova accusa. 

Come I magistrati siano 
glunti a mettere assleme le 
prove per 11 mandato di cat
tura non sappiamo. causa II 
segreto istruttorio. Ci e parso 
di capire che 11 Biondo sia 
accusato per l'attentato a un 
treno che vlagglava nella fa
scia adrlatlca. Tanto meno 
sapplamo dove si sia rlfugla-
to. se sia nascosto In Italia o 
se, invece, abbia ragglunto 11 
cognato Balzarinl e 11 came-
rata Fachini che sembra si 
trovlno all'estero. L'impressio-
ne e che 1 magistrati abblano 
compiuto un nuovo passo in a-
vanti. di rilevante interesse. 

Ibio Paolucci 

Deve essere applicata llntesa di due me si fa con i sindacati 

PER LE PENSION! OCCORRE PRESENTARE 
IL DISEGNO Dl LEGGE IN PARLAMENT0 

II ministro del Bilancio (in netto dissenso con quello del Tesoro) da un parere favorevole sullo 
schema Bertoldi — Domani la questione sara discussa da CGIL-CISL-UIL — Oggi la Direzione dc 

Da industrial! e grossi commercianti 

Numerose richieste 
di aumento dei prezzi 

La commissione centrale 
prezzi, organo consultlvo del 
CIP, ha esaminato leri al
cune o procedure tecniche » 
relative aH'accogllmento o 
meno delle richieste dl au
mento dei prezzi del 21 ge-
neri di prima necessita. che 
dovevano essere bloccati con 
la legge (427) varata dal go
verno. 

Dalla riunlone e emerso che 
la possibilita di consent!re au-
menti de! prezzi dei generi 
di prima necessita «sara pre
sa in considerazione soltanto 
nei prossimo anno. Per ora 
il governo — e stato comuni-
cato — intende raccogliere 
tutte le richieste di aumento, 
valutarle attentamente e pre-
disporre risposte caso per 
caso». Com'e noto, tuttavia, 
il prezzo della pasta alimen-
tare e gia stato aumentato di 
ben 70 lire al chilo, per cui 
11 blocco — forzato per altro 
anche in altri settori — e 
saltato di fatto anche per de
cisione governatlva. 

Si apprende. intanto, che 
industriali e commercianti 
dei 21 generi di prima neces
sita hanno presentato. a par-
tire dal primi giorni di no-
vembre numerose domande 
di aumento dei prezzi. 

Entro 60 giorni dalla pre-
sentazione di tali richieste di 
aumento, il CIP dovra comu-
nicare alle aziende se ritiene 
giustificato. ed eventualmente 
in quale misura. l'aumento 
proposto per ognl slngolo pro-
dotto. Se entro 60 giorni il 
CIP non dara alcuna rispo-
sta. si intendera automatica-
mente concesso l'aumento ri-
chiesto. I 60 giomi in que
stione scadranno a partire dal 
3 gennaio prossimo per quan
to rlguarda le richieste delle 
aziende che sono state piu 
tempestive nell'inviare al CIP 
le domande di aumento, ma 
per la gran parte delle azien
de i 60 giorni scadranno fra 
il 20 gennaio e il 15 febbraio 
del 1974. 

SOnO ACCUSA LA GESTIONE DEL PARTITO A NAPOLI 

Un «cartello» dc contro Gava 
Pesante denuncia del carattere clientelare e corrotto del gruppo di pofere dominante - Una 
conferenza stampa di esponenti di «Forze Nuove», della Base e della corrente fanfaniana 
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Nella convulsa vioenda che 
sta travagliando da tempo la 
DC napoletana si e inserito 
nelle ultime settimane un 
fatto nuovo: un accordo. cioe. 
fra le oorrenti fanfaniana. di 
• Base • e di « Forze Nuove » 
per contestare ki ormai sem
pre piu vacillante leadership 
di G.*va Proprio per una 
* pre-seniazione » ufficiale del 
nuovo razgruppamento s. e 
svolta questa maUina - una 
conferenza stampa cui hanno 
parted pato l'on. Armato 
(« Forze Nuove »). Ton Barb! 
(fanfanianoi. Ton. Patriarca 
e rass'-ssore reg:onaIe Grip 
po (sinistra di Base). 

Le accuse che gli esponenti 
di quello che si potrebbe de 
finire II »cartello dei no a 
Gava» hanno lanciato net 
confront! d î boss doroteo 
sono state pesantias'me, di 
una vio'enza a I me no pari a 
quel la usata dai glornallstl 
che solo di recente hanno see-
perto i'esistenza di una «que-
stione Gava» In particolare 
Barbi, Armato e Patriarca 
hinno ribidito le ben note 
affermazionl secondo cul alia 
DC napoletana sono tesserate 
mi glials di persone prese dal-
l'elenco telefonlco o addirit
tura defunte. sull'inesistenza 
di qufllsiasi dialogo interno 
sul fatto che la maggior par
te delle sezioni eslstono solo 
sulla carta, sul carattere clien
telare e corrotto della gestio

ne del potere del gruppo 
Gava. 

Armato ha detto che sono 
possi bili I p:u ampi dubbi sul
la legitumita degli organl che 
reggono la DC a Napoli e ha 
detto che a un partito aiffat
to blnogna finalmente «cam-
blare i connotati». Patriarca 
ha notato che il clan dei Ga 
va si rivela ormai tncapaoe 
anche sul piano della pure e 
semplfce gestione del potere. 
essendo incapace perflno di 
rinnovare la dirigenza dei piu 
importanti' organism! in cul 
si esercita tale potere (ha 
citato in proposito il Banco 
di Napoli. risveimer. II 
Mattino). 

Unit) sul piano della de-
nunzia dei modi in cui si e-
sercita il potere gaviano. gll 
esponenti delle tre correnti 
sostengono tale loro posizlone 
con una vision* complessiva 
delle cose che rimane profon-
damente di versa, Esemplare. 
in tal senso. il modo come e 
stato affrontato nella confe
renza stampa il problema del 
rapporto con i comunisti. Per 
Barbi. ad esem pio. U PCI so-
sterrebbe ancora le tesi della 
«contraoposiz'one frontale 
con la DC* mentre Armato 
ha sottolineato il carattere 
• lnnovativo» della proposta 
dl «compromesso storloo» 
avnnzata dal PCI. rltenendo 
che siano utill e necessarl am
pi moment! dl eonvergenza 
fra le forze popolari, ml ri-
spetto owlamente degli ele
ment! dl differenzlMlone, per 

affrontare e risolvere 1 pro-
blemi drammatici del Mezzo-
giorno e di Napoli. e per 
dare una rlsposta posltiva al
le urgenze della situazione 
economica e sociale. 

Quel che appare significati
ve e che da parte di una 
cosl larga rappresentanza 
della DC sia espresso il rico-
noscimento che il slstema di 
potere messo in piedi dalla 
DC in quest! annl e all'origl-
ne del pauroso decadimento 
della citta, ET una testimo-
nianza ulteriore. anche que

sta, del profondo travagllo 
che sta vivendo la DC a Na
poli. Tra vagi io che si esp ri
me anche nei fatto che nella 
formazlone del «cartello» 
anti-Gava le tre correnti pri
ma citate si sono profonda-
mente divlse, in particolare 
quella di «Base» al punto 
che una parte della corrente, 
che fa capo all'on. Scotti, non 
ha aderito all'accordo. anche 
se continua a rlchiamarsi al
le posizioni della «Bases. 

f. p. 

Denunciare mancate consegne 
dei combustibili per Pindustria 
II ministero deli'indusUia ha 

informato che «con riferimen
to a quanto e stato comunica-
to 1'8 dicembre circa la possi-
biliti per I'utilizzatore indu-
striale di ritirare dal proprio 
abituale fornitore un quantitati
ve di olio combustibile uguale 
al consumo documentato per il 
mese di dicembre 1972. gli uten-
ti industriali di olio combusti
bile i quali non ottengano dal 
fomitore il soddisfacimento del
le necessita del dicembre 1973 
possano segnalare telegraftca-
mente la situazione al ministe
ro dell'industria, commissione 
approwigionamenti . petroliferi. 
Nelle aegnalazloni — proaegue 

il comunicato — dovranno es
sere indicati il nome, l'indiriz-
zo e il numero telefonico del
ta ditta. il nome del respon-
sabile degli approwigionamenti 
dell'azienda, il fabbisogno pre-
visto per il dicembre 1973. il 
consumo effettivo del dicembre 
1972. il tipo di combustibile. 
il nome dei fornitori e dei quart-

titativi rispettivamente consegna-
ti nei dicembre 1972 da ciascun 
fornitore. il nome della societa 
petrolifera dalla quale il forni
tore, se trattasi di rivenditore. 
ha ritirato i! prodotto fornito nei 
dicembre 1972. le quantita. in-
fine, gia eventualmente ottenu-
te del fabbisogno del mese di 
dicembre 19731. 

11 ministro del Bilan
cio, Giolitti, ieri ha da
te un parere nettamente di-
verso da quello del ministro 
del Tesoro, La Malfa, sullo 
« schema rf preparato dall'ono-
revole Bertoldi per tradurre 
in un prowedimento iegisla-
tivo l'intesa raggiunta dal go
verno con i sindacati sul
le pensioni. Secondo 11 di-
castero del Bilancio — il cui 
parere e d'obbligo per un di
segno di legge del genere —, 
lo «schema» preparato dal 
ministero del Lavoro k a con-
/ormev agli accord! lnterve-
nuti con le organizzazioni sin-
dacali, e agli indlrizzi conte
nuti al riguardo in adocu-
menti programmatici» della 
maggioranza. Da qui 11 pare
re favorevole del ministro 
Giolitti, il quale ritiene ne-
cessario un a ulteriore solle-
cito corso del prowedimen
to »: egli chiede. In sostanza, 
che la questione sia portata 
dinanzi al Consiglio dei mi-
nistrL 

Sulla questione non si 6 pro-
nunciata, per adesso. la DC. 
Si sa, tuttavia, che una serie 
delle soluzloni proposte dal 
ministro Bertoldi sono awer-
sate anche dai democristlani. 
Per domani e per giovedi e 
indetta la riunlone del dlret-
tivo CGIL-CISL-TJIL, che di-
scutera una relazione di Lu
ciano Lama incentrata su di 
un esame della situazione eco
nomica e sindacale e sullo svi
luppo delle iniziative della Fe-
derazione. E* evidente che, in 
questa sede, si dLscutera an
che della legge sulle pensioni. 
Parlando ieri a Bologna il se-
gretario della CGBL Didd ha 
afferraato che «le manovre in 
atto contro la proposta di leg
ge Bertoldi, che da consisten-
za legislativa all'accordo con i 
sindacati, esigono una risposta 
decisa da parte del movimen-
to sindacale, e questo non 
potra essere che lo "sciopero 
generate", se non verranno 
rapidamente superati gll osta-
coli frapposti da una parte del 
governo stesso*. 

La Confesercenti ha espres
so leri a viva protesta e preoc-
cupazionen, a nome delle ca-
tegorie del piccolo e medio 
commercio. per 1*« incompren-
sibile ritardo da parte del go
verno nei presentare in Porta
mento il disegno di legge sul
le pensioni». 

Non mancano, come e owio, 
le prese di posizione di par
te social ista. L'on. Caldoro ha 
detto che vi e da parte di set-
tori arilevanti* della DC, al 
quali si e assoclato La Malfa, 
il tentativo di xbloccare pri
ma il prowedimento e di 
stralciare soltanto la parte ri-
guardante i miglioramenti eco-
nomici», ed ha soggiunto che 
questa manovra « non pud es
sere tollerala ni dal PSI, il 
quale & impegnato diretta-
mente attraverso U ministro 
del Lavoro in questa riforma, 
ni tanto meno dalle organiz
zazioni sindacali v. L'agenzia 
che fa capo alia corrente ber-
toldiana del PSI, Nuova pro
posta, afferma che I'atteggia-
mento di mcerti settori* del 
governo risulta «inspiegabi-
le». anche alia luce delle de
cision! prese dall'ultlmo « ver-
ticen quadripartito. E sostie-
ne, inoltre, che il « nodo » del
le pensioni deve essere sclolto 
al piu presto. neU'lnteresse di 
un corretto rapporto con 11 
movimento sindacale. 

Nella polemlca Intervengo-
no nuovamente anche 1 re
publican!, con una nota che 
usclra oggi sulla Voce. Essl 
rlpetono le critiche &k note 

alio «schema» Bertoldi. Ag-
giungono comunque che gli 
accordl raggiunti con i sin
dacati non debbono essere 
messi in dubbio dal governo: 
« Tutte ' le clausole di quel-
I'accordo — sostengono — 
vanno rispettate con imme-
diatezza; ogni ritardo 2 poll-
ticamente inaccettabile». In 
sostanza, La Malfa rimane 
favorevole alia soluzione del
lo stralclo della parte finan-
ziaria del prowedimento da 
quella normativa; una solu
zione respinta, come e noto. 
dall'on. Bertoldi. 

GOVERNO E DC %„?% 
Consiglio, Rumor, ha avuto 
ieri un Iungo colloquio con il 
sen. Fanfani. Lincontro e sta
to posto in relazione sia col 
« vertice » dl Copenaghen, sia 
con la riunlone di oggi della 
Direzione dc (relatore sara 
lo stesso Fanfani). 

Non e esclusa la convoca-
zione del Consiglio dei mini-
stri in settimana. Nei corso 
di questa riunlone Rumor do
vrebbe svolgere una relazione 
sul a vertices dei Nove. Altrl 
temi urgent! riguardano la 
RAI-TV (11 Consiglio dei mi-
nistri deve approvare la pro-
roga d! quattro mesl della 
convenzlone) e la etessa que
stione delle pensioni. che at-
tende da oltre due mesl. 

Ieri mattlna Rumor si e 
incontrato con Tanassi. con 11 

quale ha discusso 1 risultati 
del « vertice » di Copenaghen. 

L'on. Gallon!, della Direzio
ne dc, ha dichiarato leri che 
una a valiitazione positiva» 

' su Copenaghen nasce soprat-
tutto dal fatto «che Vltalia 
ha potuto vincere la tenta-
zione di affrontare isolata-
mente il problema dei rappor-
ti con i paesi arabi, coope-
rando e giocando un ruolo 
nella soluzione del problema 
a livello europeon. Secondo 
Galloni, nell'integrazlone eco
nomica tra paesi europei e 
paesi arabi si aprono prospet-
tive anche per 1'Italia, soprat-
tutto nei senso di un poten-
ziamento delle capacity pro-
duttive e dl un amaggiore 
impegno della nostra struttu-
ra specialmente pubblica ver
so i paesi arabi». 

NFI P ^ l A*1* riunlone del-ntL r ju i ] a D i r e 2 i o n e d e l 

PSDI, ieri sera, 11 senatore 
Saragat ha ri proposto in ter
mini fortemente critici nei 
confront! dell'attuale maggio
ranza Tanassi-Orlandi la que
stione di un mutamento del 
sistema di votazione interno 
al Partito, in vista del pros
simo congrec3o nazionaie. 

La relazione e stata svolta 
da Orlandi, il quale, pren-
dendo lo spunto dalla tra-
gedia di Fiumicino, ha ripro-
posto la soluzione del «fermo 
di poliziaii. m x 

C 

Assicurazione 

autoveicoli: 
scade il fermine 
per la riduzione 
Scade oggi il termine utile 

per la riduzione delle tarlffe 
dell*assicurazlone obbllgatorla 
autoveicoli con decorrenza 
dal gennaio prossimo. In con-
seguenza della sospenslone 
del traffico festlvo lo stesso 
ministro dell'industria, on. 
De Mita, si e impegnato a 
questa revisione delle tariffe. 
Alia vigilia, tuttavia, nessuna 
decisione 6 stata annunciata. 
La presidenza della Lega na
zionaie cooperative e mutue 
ha comunicato che la compa-
gnia di assicurazione del mo-
vimento, UNIPOL, ha presen
tato al ministro De Mita un 
progetto d! rlduzionl che con-
centra l'attenzione soprattut-
to sul fatto che In 23 provin
ce del Mezzogiorno le tarlffe 
sono superior! alia media na
zionaie; l'UNIPOL, inoltre, ha 
fatto presente che soltanto 
decretando la riduzione en
tro il 18 dicembre e possibile 
applicarla a partire dal pri-
mo gennaio. 

Entro oggi si attende, quin-
di. una risposta del ministe
ro alia richiesta della com-
pagnia del movimento coope
rative. II presldente dell'UNI-
POL, dott. Cinzio Zambelli, 
ha rilasclato a proposito della 
tariffa alcune dichiarazionl 
al settimanale La cooperazio-
ne italiana in cui coatesta il 
fatto che «la decisione del 
ministero dell'industria dl 
proporre una riduzione ugua
le per tutte le province igno-
ra un fatto preciso. I dati a 
fine 1972 elaborati su circa il 
40% dei veicoll clrcolantl por
ta a questi risultati: 58 pro
vince, di cui 48' del Centro 
Nord. hanno pagato tariffe 
piu basse del dovuto con pun-
te di insufficienza che rasen-
tano il 50%; 32 province di 
cui ben 23 nei Sud hanno pa
gato Invece tariffe piu alte 
del dovuto. con punte di 
maggiorazione perfino supe
rior! del 20%. Ecco un altro 
«semr>io dl po'ttica meridio-
nalistica ». 

Che la riduzione generale 
debba accompagnarsi a un 
riequilibrio a favore dell'uten-
te meridionale e. per II mo
vimento cooperativo. 11 punto 
principale nell'ambito del
l'attuale slstema assicurativo. 

Conferenza 
stampa dei 

sindacati delle 
costruzioni 

" La segreteria della Federa-
zione dei lavoratori delle co
struzioni ha indetto per que
sta mattina alle ore 11 a Ro
ma presso la sede unitaria 
di viale Regina Margherita 
37 una conferenza stampa per 
illustrare — informa un co
municato — «La situazione 
produttiva ed occupazionale 
del settore, nei quadro della 
vertenza nazionaie aperta dal
la PLC per sollecitare l'at-
tuazione della legge sulla ca
sa e l'awio del programma 
di intervento nei settore del
le opere pubbliche». 

Rinascita 
N. 50̂ 51 | 
anno 30 I 
venerdi I 

21-12-19731 

Rinascita 
N. 50-51 
anno 30 
venerdl 

121-12-19731 

Le scaden/c tipo-
grafiche per le festi
vity di fine d'anno 
costringono gli edi-
tori di molti settima-
nali italiani a soppri-
mere 1'ultimo nume
ro del l'anno. 

II numero di Rina
scita 50-51 sara un 
numero speciale a 48 
pagine con un in-
serto su! Cile 

Rifkssione 
sul Cile 
Una approfondila annlisi dei nodi centra' 
li della vicenda cilcna, una ricostruzione 
storica e politica, gli elementi di jondo 
di tre artni di vita del governo di Unidad 
Popular 
Le forze politichc e sindacali, le strut-
ture sociali, Feconomia e le riforme, Vas-
scdio imperialislico, lo Stato, le istituzio* 
ni, resercito 
Le copic in piu di questo numero vanno pre-
notatc entro martcdl 18 agli uffici diffusione 
dcWUnita di Roma o di Milano. 
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CASO GETTY: SI STAN NO ATTIVAMENTE CERCANPO 8 UOMINI E UNA RAGAZZA 

I carabinieri sulla pista dei rapitori ? 
L'attenzione degli investigatori appuntata sugli automobilesti che venerdi si trovavano nei press! di Lagonegro - Una conferma che la bandci era 
bene organizzata - Chi ha fornito ai banditi i numeri delle targhe giacenti all'ACI di Bolzano e Padova? - Lungo interrogaforio del giovane rapito 

Presenti uomini oolitici e di cultura 

Feroce duplice omicidio nel Palermitano 

PADRE E FIGLIA ABBATTUTI 
CON UNA SCARICA A <<LUPARA>> 
Hanno bussato alia porta con una sassata: appena i due si sono affacciati e partita una scarica di 
pallettoni — L'assassinio e awenuto a Campofelice — L'uomo era un pensionato di 71 anni 

II proprielario della trattoria di Lagonegro che ha offerto una prima pista ai carabinieri 

I carabinieri sono veramente sulla pista giusta? Forsc e ancora presto per poteiio dire. Coniunque, secondo alcune indiscrezioni, 
le indagini avrebbero gia permesso di accertare una serie di elcmenti — definiti « molto important! » — che potrebbero portare sulle 
tracce dei rapitori di Paul Getty III. Quale e la pista che i carabinieri stanno seguendo? E' un . interrogative) destinato, per. il 
momento, a rimanere senza una risposta, soprattutto per lo stretto riserbo degli inquirenti. Con ogni probabitita, l'attenzione degli 

investigatori rimane ancora 
appuntata su alcuni strani 
automobiiisti, otto uomini e 
una ragazza. Questi ultimi, 
venerdi scorso, poohe ore pri
ma del rilascio dl Paul Get/ 
ty hanno fatto • un mucchio 
di domande sospette al pro
prietary del ristorante « So-
vereto», a cinque chilometri 
da Lagonegro, ii centro del-
la Basilicata nei pre-ssi del 
quale il nipote del re del pe-
trolio americano e stato rila-
sciato. 

Chi erano veramente gli 
sconosciuti? I rapitori di Paul 
che hanno commesso un er-
rore forse fatale facendosi no-
tare cosi grossolanamente, e 
facendosi perfino prendere i 
numeri di targa di due delle 
loro auto? Per ora, il mistero 
non e stato ancora chiarito. 
Molti sono i punti oscuri e i 
particolari contrastanti tra 
loro: tuttavia, questa e una 
pista che i carabinieri di La
gonegro seguono . con molta 
attenzione. 

I numeri di targa presi dal 
padrone del ristorante corri-
spondono a una Fiat 850 cou
pe e a una NSU Prinz. La 
prima — targata Bolzano — 
e intestata ad un brigadiere 

dei carabinieri (attualmente in 
servizio in un paese della 
provincia di Arezzo dove il 
milite e stato trasferito da 
Bolzano); la seconda — tar
gata Padova — e intestata 
ad un sottufficiale della a-ce-
Iere», trasferito nell'agosto 
scorso da Padova a Cagliari. 

A questo punto, perb, le 
cose si complicano. Le due 
targhe, infatti, sono state de-
positate dai rispettivi proprie-
tari all'ACI di Bolzano e di 
Padova, quando essi sono sta-
ti trasferiti e hanno dovuto 
cambiare le targhe delle loro 
automobili che hanno portato 
con se. Almeno cosi risulta 
dai primi accertamenti. Come 
si vede, le supposizioni e le 
congetture che si possono fa
re sono molteplici. Probabil-
mente — ma e solo una delle 
tante ipotesi — alcuni compli-
ci dei rapitori (gente che 
doveva conoscere i due sot-
tufficiali o, perlomeno, che 
conosce gli uffici deH'ACI di 
Bolzano e di Padova) hanno 
fomito ai banditi i numeri 
delle targhe che li hanno usa-
ti per falsificare quelle delle 
loro auto, in modo da poter 
circolare con una certa sicu-
rezza. Ad un controllo, infat
ti, le vetture sarebbero ri-
sultate intestate, grazie alle 
targhe contraffatte, a due gra-
duati della polizia e dei ca
rabinieri. 

Tutto e possible. Del resto, 
si sa che la banda che ha se-
questrato Paul Getty e bene 
organizzata, con molti mezzi 
e numerosi complici. E che 
le targhe potessero essere fal
se, e dimostrato da un par-
ticolare: il proprietario del 
ristorante ha parlato di una 
Fiat 850 coupg e di un'Auto-
bianchi A 112: le targhe «ve-
re» corrispondono la prima 
a una 850 coupe1 e l'altra, in-
vece, a una Prinz. 

Comunque, tutta la vicenda 
rimane ancora da chiarire. 
Secondo alcune indiscrezioni, 
le quattro auto viste dal te-
stimone potrebbero anche es
sere della polizia. E gli 8 uo
mini e la ragazza potevano 
anche essere, in realta, agent! 
in borghese inviati nei press! 
di Lagonegro, 

Di certo si sa che ieri mat-
Una, nella caserma del cara
binieri di Lagonegro, e'e sta-

un * vertiee » al quale nan 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 17 

Padre e figlia sono rimasti 
vittima di un agguato. Contro ; 
la porta della loro abitazione 
e stato lanciato un sacco e i 
due. credendo che qualcuno 
avesse bussato, si sono affac
ciati per vedere chi fosse: ap
pena aperta la porta sono sta-
ti colpiti dai pallettoni di una 
fucilata. II feroce omicidio e 
awenuto alia periferia di Cam
pofelice di Fitalia, un piccolo 
centro deH'interno del Paler
mitano a 55 chilometri dal ca-
poluogo. 

L'anziano pensionato e mor-
to all'istante: la figlia. rima-
sta gravemente ferita, e stata 
soccorsa del vice sindaco di 
Campofelice di Fitalia e tra-
sportata all'ospedale civico di 
Palermo in un eslremo ten
tative di salvarla. ma e morta 
durante il tragitto. 
' Le vittime sono Antonino 
Granatelli. di 71 anni, e la 
figlia Giovanna. di 45. ed abi-
tavano in via Vittorio Emanue-
le. I vicini di casa. richiamati 
dalle detonazioni, sono accorsi 
«d hanno trovato la donna ed 
il padre agonizzanti. I due so
no stati trasportati nell'ambu-
latorio del medico condotto 
che. dopo avere accertato la 
morte deH'uomo. ha consiglia-
to il trasporto della figlia, fe
rita al collo ed al petto, a Pa
lermo, perche fosse operata. 

Attentato 
fascisfa 

a Milano 
- MILANO, 17 

Una bomba fascista e 
esptosa questa sera al Pa
lazzo di Giustizta. Sul posto 
sono stati rinvenuti volan-
tini delle famigerate « SAM > 
(squadre azione Mussolini). 

L'esplosione, che e awe-
nuta verso le 22,30, ha di-
velto la tapparella, mandan-
do in frantumi tutti I vetri 
e I'ufficio e stato messo a 
soqquadro. Si sono rotti an
che i vetri della stanza ac-
canfo. 

I volantinl lasciati da! fa
scist! portano il titolo: c Non 
ci scoprirete mai» e fanno 
espresso riferimento alle in
dagini • In corso dopo il ri-
trovamento awenuto alcune 
sere orsono, di un deposito 
di esplosivo nel garage San-
remo di via Zecca Vecchia e 
Carres to del direttore dello 
stesso, Pio Battiston, padre 
del noto fascista coinvolto 
nella fallita strage del treno 
Torino-Roma e per cui era 
gia stato arrest a to Nico Az-
zi. Sul posto sono giunti 
quindi il dirigente della squa-
dra politica dottor Noce e il 
dottor Viola. 

Gravissimo incidente stradale nel Foggiano 

Sei morti in uno scontro 
fra due auto e un camion 

Quattro vittime appartenevano alio stesso nucleo familiare — Fra i morti anche una bambina di 
sette mesi - Arrestato il conducente deirautocarro — La prima ricostruzione deirincidente 

FOGGIA, 17 
Sei persone — cinque delle 

quali appartenenti alio stesso 
nucleo familiare — sono mor
te in uno scontro tra un auto-
carro, una c Fiat 124 > ed una 
c Giulia >. accaduto nelle pri
me ore della sera sulla stata-
le 159 < delle Saline», a due 
chilometri dall'abitato di Mar
gherita di Savoia (Foggia). 
I carabinieri, su mandato del 
pretore di Trinitapoli (Fog
gia). dott. Schiraldi, hanno 
arrestato il guidatore deirau
tocarro, Antonio Di Ban, di 
35 anni, sotto l'accusa di omi
cidio colposo plurimo. 

Secondo una sommaria rico-
•truzione deU'incidente, l'auto-
earro fuidato da Di Bari viaf-

giava nel centro della strada 
procedendo da Barletta verso 
Margherita di Savoia. Per cau
se non ancora chiarite — for
se per una improwisa sban-
data — il veicolo ha invaso 
parzialmente la corsia di si
nistra, sulla quale proveniva 
in senso contrario in quel mo
mento la «124 >, l'urto e stato 
violentissimo, seguito a di-
stanza di pochi sccondi dallo 
scontro della c Giulia » con la 
parte posteriore dcll'autocar-
ro, nel cui stesso senso di mar-
cia la vettura procedeva. Gli 
occupanti delle due auto so
no morti sul colpo; per estrar-
re sucessivamente i cadaveri 
e stato neecssario rintervento 
di squadre dei vigili del fua-

co. che hanno taglialo le la-
miere con la fiamma ossidrica. 

II traffico automobilistico e 
stato deviato su una strada 
consorziale, essendo la carreg-
giata della statale completa-
mente ostruita dai tre veicoli. 

Le vittime sono: il dottor 
Antonello Gallo, di 54 anni. 
nato a Roma c residente con 
la famiglia a Bari; Tommaso 
Damato, di 32. sua moglie. 
Giovanna Ricco, di 24. la loro 
figlia Francesca. di sette me
si: il padre della Ricco. Do 
nato, di 50 — che era un ope-
raio in servizio alio saline — 
ed il fratello, Domenico, di 
19, tutti di Margherita di 
Savoia. 

21 dotl. Gallo, alia guida del

ta sua « 124 > rossa. targata 
Roma.Centrava. come ogni 
sera, da Mafgherita di Savoia 
— dove dirige lo slabilimento 
locale della Saibi (Societalftfo-
naria industriale Brorno Ita-
liana). annesso alle saline — 
a Bari, cilta nella quale ri-
siede la sua famiglia. II pro-
fessionista lavorava nel cen
tro pugliese da circa tre anni. 

Sulla c Giulia >, guidata dal 
Damato — che era un impio-
gato deU'Automobile club di 
Foggia — si trovavano anche 
le quattro vittime. Secondo 
quanto si 6 saputo, essi si era-
no recati a Barletta per un 
controllo pediatrico alia pic-
cola Francesca e stavano rien-
traodo a casa. 

-to un « ve 
mr~partecipato il comandante 
della terza -divisione dei ca
rabinieri, • generate Mariant, e 
una serie di alti ufflciali del-
rArma. • •• 
' Anche la polizia si sta muo-
vendo. Paul e stato interro-
gato a lungo ieri, nella clinica 
dove e stato rlcoverato, dal 
dirigente della sezione omicidi 
della squadra mobile, Jovinel-
la. IA lunghezza deirinterro-
gatorio — durato quasi nove 
ore — fa supporre che il 
funzionatio dl polizia abbia 
raccolto una serie di demen
ti che potranno rivelarsi utl-
M mi tinl dalla Indagini. 

Gli abiti che indossava Paul Getty al momento del rilascio 

Viaggi 

« Elegia dell'assenza » 
di Pablo Neruda 

presentato ieri alia , 
Casa della Cultura 

Una mostra di pittori italiani per il Cile Inaugura-
ta oggi a « L'Alzaia » daH'ambasciatore Vassallo 

Una raccolta Inedlta dl poesie di Pablo Neruda e stata 
recentemente pubblicata dagll Editor! Rluniti. II llbro, dal 
titolo « Elegia dell'assenza », e stato presentato Ieri alia Casa 
della cultura dl Roma, di fronte ad un numeroso pubblico 
dl artisti, uomini di cultura, politic! (erano present! tra gli 
altrl Vittorio Vidali, Giancarlo Pajetta, Giorgio Napolltano, 
Adriana Seronl, Pletro Valenza). 

Le poesie di Neruda tradotte da Ignazio De Logu che 
ha scrltto anche I'introduzlone al volume, sono una raccolta 
dl memorle rievocatlve di eplsodi salient) della vita del 
poeta; chtave del sentimento poetico e I'amiclzla — come 
ha detlo Renato Guttuso presentando II volume — e I luoghi 
piu carl della vita. Mosca e infatti la cttta di elezlone — il 
titolo originarlo In lingua era Infatti « Elegle di Mosca » — 
«unlco luogo per accasare», come egli stesso dlceva. E 
proprio da Mosca provengono le suggestion! del ricordo, del 
conversare elegiaco con gli amici; Ehrenburg, Evtuscenko, 
Hikmet, Kirsanov, Lacasa, Sanchez, Savlch, Lill Brik; sono 
le persone con cui Neruda intreccia un dialogo fitto sul 
senso del vivere e dell'operare dell'uomo nel mondo. 

Ne risulta una poesia che e Insieme di solitudine e di 
speranza, ha detto Herman Lojola, direttore dell'Unlversita 
di storia della letteratura di Santiago del Cile — che tetti-
monla I'esperienza di un artista, il quale ha partecipato di 
persona alle vicende piu importanti e tragiche del mondo 
contemporaneo. Oltre a Guttuso e a Lojola anche Ignazio 
De Logu traduttore delle poesie ha pre so la parola illustrando 
ft contenuto poetico e il profondo valore di parteclpazione 
politica del libro. Fa da prolusione al libro una bellissima 
poesia dedicata da Raphael Albert! a Pablo Neruda. 

Oggi alle 18, presso la galleria a I'Alzaia », Carlos Vassallo, 
ambascialore del Cile in Italia, presenziera all'inaugurazione 
della mostra « Gli artisti italiani per la liberta del Cile ». La 
mostra intende dimostrare la tanglbile solldarieta degli artisti 

. Italiani con la lotta antifascists dell'eroico popolo cileno e 
con la testimonianza dell'impcgno democratico della cultura 
italiana. 

Alia mostra partecipano con loro opere I seguenti artisti: 
Albert), Attardl, . Bertolini, Birga, Berto, Cagli, Calabria, 
Campus, Carlleri, Caruso, Cesarini, Cattaneo, Ciai, Ciniglia, 
Curti, D'Andrea, Di Bella, Di Guardo, De Stefano, Di Ste-
fano, Gamba, Genovese, Gismondi, GrassitelH, Guiotto, Gut
tuso, Irpino, tori. La Barbera, Levi, Leuri, Manzini, Mazza-
curati, Mazzullo, Meloni, Mlrko, Milanese, Mori, Mulas, 
Pernice, Provino, Quintilll, Quattrucci, Radiciotti, Rea, Rizzo, 
Rossi, Sasso, Scelza, Solendo, Terziari, Tot, Tebano, Vacchi, 
Vespignani, Viola, Volo, Zancanaro, Fasan. 

Nel corso della cerimonia inaugurale, I'ambasciatore Vas
sallo consegnera una lettera autografa di Salvador Allende 
ai pittori italiani che avevano offerto, prima del colpo di 
Stato, loro opere all'erigendo Museo di Unidad Popular di 
Santiago. Quindi saranno lette poesie di Pablo Neruda e 
Rafael Albert!. Nel corso della mostra che si concludera 
tra un mese esatto avranno luogo dibatti, proiezion! cinema-
tografiche e serate dedicate ai (anti e alia muslca della 
America Latina. 

dell'Amicizia 
1974 

Dopo il crescente successo incontrato anche quest'anno dai viaggi e daiie 
crociere nei Paesi Socialisti, a prezzi pariicolari per gli iscritti al Partito ed 
alia FGCI, anche per il 1974 I'ufficio viaggi della Direzione del Partito ha 
predisposto un vasto programma di viaggi e crociere, con irinerari inediti, 
che in aereo, t.-eno, pullman e nave raggiungeranno I'URSS, la Repubblica 
Democratica Tedesca, la Romania, I'Ungheria e il Mar Nero. 

Viaggi che faranno conoscere le realta sociali e cultural! di questi Paesi e 
anche viaggi di riposo in famose localita dei Paesi socialisti. 

Ci sara la possibility di essere a Mosca, Budapest, Berlino, Bucarest per il 
1° Maggio e il 7 Novembre. 

QUESTI I PROGRAMMI Dl MASSIMA 

8 giorni in aereo a: 
Mosca-Leningrado (da gennaio a dicembre) 
Mosca-Kiev Knrkov (da giugno a settembre) 
Mosca-UHanovsk (paese natale di Lenin) (da giugno a settembre) 
Mosca-Stalingrado (da giugno a settembre 
Mosca-Tblisi (Caocaso) (da giugno a settembre) 
1° Maggio a Mosca 
7 Novembre a Mosca 

Viaggi in treno in URSS: 
15 giorni a Kiev, Leningrado, Mosca (da luglio a settembre per giovani 
compagni) 
16 giorni a Budapest. Kiev, Leningrado, Mosca ( in agosto per tutti i compagni) 

Viaggi nella RDT: 
1° Maggio a Berlino in aereo 
6 viaggi altraverso la RDT di 10 giorni in pullman (da luglio ad agosto) 

Viaggi in Romania: 
1° Maggio a Bucarest in aereo 
6 viaggi di otto giorni in aereo (da giugno a luglio) 

In Ungheria in treno: 
1° Maggio a Budapest 
5 viaggi a Budapest di 7 giorni in agosto (prima partenza 29 luglio) 
3 viaggi di 15 giorni a Budapest e sul lago Balaton in agosto (prima partenza 
28 luglio) 

Crociere sulla motonave sovietica « LATVIA »: 
15 giomi in luglio fino al Mar Nero 

PROGRAMMI DETTAGLIATI COMPLETI SARANNO 
DISPONIBIL1 PRESSO TUTTE LE FEDERAZIONI 
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II problema 

del sequestra 
dei film oggi 

alia Corte 
costituzionale 

La Corte costituzionale af-
fronta oggi in camera dl con-
slglio 11 problema della le-
glttimlta della confisca del 
film, 1 cui autori — anche 
se assolti in varle istanze — 
siano sottoposti a procedi-
mento penale non ancora to-
talmente esaurltosi. Com'e 
noto, le Procure della Repub-
blica dl alcune cltta hanno dl-
sposto 11 sequestro dl film 
imputatl, In genere, dl osce-
nita o dl vlllpendio, conslde-
randoli alia stregua dl verl 
e proprl corpl dl reato. e so-
stenendo che condlzlone per 
un loro sblocco dovrebbe es-
sere una sentenza Irrevocabl-
le di prosciogllmento. 

Le associazioni del cineastl, 
1 produttori e le forze demo-
cratiche del lavoro, della po-
lltica e della cultura sosten-
gono Invece che 11 richlamo, 
da parte dl alcuni magistrati, 
agll artlcoll 622 e 640 del Co-
dice penale e in contrasto con 
la Costltuzione e lede, In so-
stanza, la liberta dl espres-
slone e dl pensiero. 

In camera dl consiglio sara 
ascoltata una relazione intro-
duttlva del giudlce Benedet-
tl; l'Avvocatura dello Stato 
non si e — com'e noto — 
costitulta In giudizlo. 

Noti docenti 
a fianco 

della FiLS 
del Comunale 

di Firenze 
FIRENZE, 17 

Tredici professorl del Con-
servatorio «Cherubini» di Fi
renze hanno preso posizione 
sulla dibattuta vicenda della 
dtfezlone artlstica del Teatro -
Comunale e sulla rlforma de-, 
gli entl Uriel con la seguente 
dlchiarazione: i 

«Recentemente al Conser
vators "Luigi Cherubini" dl 
Firenze, si e svolta un'azlone 
tesa verso 11 consegulmento di 
principl democratic! di gestlo-
ne e di conduzione. ritenuti 
fondamentali per lo svlluppo 
stesso dell'Istituto awalendosi 
del principlo delTeleggibillta 
del direttore operante in 
stretta collaborazione con le 
forze vive dell'istituto. Azio-
ne non fine a se stessa, ma 
protesa verso un radicale rin-
novamento che dovra colle-
garsi con tutte le iniziative 
relative alia riforma di tutte 
le altre istituzioni culturali, 
Entl lirici compresi. 

a Chi e stato sensibile a 
questa scelta di conduzione 
segue adesso con viva e cre-
scente preoccupazione il di-
battito tra le forze sindacali 
aH'intemo del Teatro Comu
nale: le federazioni FULS-
CISL e UIL-Spettacolo, che 
hanno bloccato i lavori insor-
gendo contro la recente no-
mlna del direttore artistico, 
sono promotrici di una lotta 
in cui sostengono il ruolo di 
canal! politic! per una poli-
tica conservatrice contraria 
ai progetti di riforma. che 
prevedono la neoessita di par-
tecipazione sull'orientamento 
e sulle scelte di programma 
di tutta la collettivita, fa-
cendola responsabile insieme 
con gli esperti del settore e 
con 1 lavoratori dell*Ente. 

«I sottoscritti professor! 
del Conservatorio esprimono 
quindi la loro solidarieta con 
i lavoratori dell'Ente appar-
tenenti al sindacato FILS-
CGIL. sindacato che non en-
tra nella Iogica partitica, ma 
garantisce con atteggiamento 
serio e responsabile una ri-
cerca unitaria con gli altri, 
e aderisce con impegno alia 
lotta per 1'urgente riforma, 
trascurando meschme polemi-
che riguardanti le nchieste 
del direttore artistico. A que-
sto proposito ricord'.amo, per 
chi fosse male informato, che 
i precedenti direttori artistici 
disponevano non solo di se-
gretarie e di automobile, stru-
menti necessari per il lavoro 
da svolgere, ma di ben altri 
e piu congrui appannaggi men-
sili; appare quindi fin troppo 
chiaro che te difficolta sor-
gono improwisamente laddo-
ve si profilano situazioni in 
cui si desidera e si opera per 
nnnovare e ristruUurare vec-
chi sistemi di conduzione or-
mai logon e consunti». 
' II documento e firmato da 
Gabnella Barsottt, Aldo Ben-
nici, Angek) Cavallaro. Piero 
Farulh, Alessandro Speech!, 
Romano Pezzati, Lydia Roc-
chetti, Marisa Terzi, Giorgio 
Sacchetti, Franco Rosi, Li-
liana Poli. Maria Tipo e Giu-
liana Zaccagruni. Successiva-
mente hanno sottoscritto la 
dlchiarazione anche i seguen 
tl professor! del Conservato 
rio « Martini » di Bologna: Ro-
aamita Racugno Vavolo, Pao
lo Berdardi Perrotti, Rossana 
Dal Monte, Giorgio Zagnoni, 
Arrigo Benvenuti, Gino Bran-

, di, Giacomo Manzoni e Ma
rl* Pascoli. 

Il convegno di studi a Bologna 

Che significa 
I' Eros nel film 

Dal dibattito — che si e avvalso del contri
bute di autori, giuristi, sociologhi e psicana-
listi — sono emerse utrli indicazioni per la 
prossima edizione della Mostra di Porretta 

Dal nostro inviato 
BOLOGNA, 17. 

Cinema politico ierl, cine
ma erotlco oggi. II discorso 
sui signlficati emersi dalla 
cultura contestativa degli ul-
timi anni a partlre del '68 
contlnua. Tra contestazlone e 
consumo lerl, tra everslone e 
mercificazione oggi. E' la 
stessa cosa in fondo. e un'al-
tra faccla dello stesso pro
blema. 

A distanza di un anno, la 
medesima elegante Sala-blbllo-
teca di Palazzo Montanari, do
ve ha sede la Cineteca comu
nale, ha ospitato un secondo 
convegno di studio, organlz-
zato dalla Commlssione cine
ma del Comune di Bologna 
in stretto accordo con la Mo
stra internazionale del cine
ma libero dl Porretta Terme. 
Con una differenza. per6: che 
mentre l'lncontro sul cinema 
politico italiano si era avuto 
dopo la mostra di film poli
tic! internazionali avvenuta a 
Porretta attraverso le scelte 
di quattro rivlste cinemato-
graflche francesl, questo su 
a Erotismo eversione merce ». 
che si e chiuso stamane con 
una discusslone generate do
po due plenissime glornate dl 
relazioni, comunicazionl e in-
terventi, e senza la proie-
zione dl un solo film (quello 
annunciato non e giunto in 
tempo), voleva servire da pre-
parazione teorica, e forse piu 
da orizzonte che da inqua-
dramento. alia prossima espo-
slzione di Porretta che avra 
luogo nella tarda primavera. 

Diciamo subito che, a parte 
la scelta dell'argomento. la 
cui importanza politico-cultu-
rale e evidente, anche la data 
del convegno non poteva ca-
dere piu opportuna e signifi-
cante. E' imminente Infatti 
(questione dl glornl e anzi 
di ore) quello che Callisto 
Cosulich nella sua relazione 
intitolata «II cinema italiano 
tra la scalata erotica e la 
controscalata repressiva» ha 
definito «un vero e proprio 
show-down tra il potere giu-
diziario e l'esercizio della li
berta d'espresslone ». La Cor
te costituzionale prima, la 
Corte di Cassazlone poi, do-
vranno ametter giii» le loro 
carte a proposito dei ben not! 
casl riguardanti I racconti di 
Canterbury di Pasolini e Ul
timo tango a Parigi dl Berto-
luccj, i l . primo sequestra to,, 
sebbene assolto. come corpo 
di reato. il secondo condan-
nato per oscenlta in appello, 
dopo una prima assoluzione. 

- Bertolucci non era presente 
a Bologna ma Pasolini si. e ha 
detto: «La censura. che un 
tempo censurava un seno sco-
perto. ora e giunta a lasciar 
passare !1 dettaglio di un ses-
so in primo piano; e la ma-
gistratura, che un tempo con-
dannava per una semplice il-
lazione, oggi e costretta a 
rendere molto piu elastica la 
nozione sacra del "comune 
senso del pudore". C'e in que
st! mesi, e vero, la minaccia 
di un ritorno all'ordine Ma io 
penso che cib che si e sta-
bilizzato si sia stabilizzato. 
cid che e passato sia passato. 
Se non fosse cos!, ebbene, chi 
ha lottato. lottera ancora: ma 
per difendere le ultime posi-
zioni raggiunte. E* ragione-
volmente da escludere che si 
debba ricominciare a lottare 
per difendere posizioni piii 
arretrate ». 

Piu cauti e meno speranzosl 
i giuristi. a cominciare da] 
professor Giuseppe Branca, 
che ha tenuto, su a Erotismo 
e repressione penale ». la pri
ma relazione del convegno e 
che. avendo presieduto per di-
versi anni la Corte costitu
zionale. conosce. per cosi dire. 
i suoi polli e, come il suo 
allievo Lulgi Vecch!. nutre 
maggiori preoccupazioni sulla 
disponibilita dei poter! giudi-
ziari alia comprensione. che 
sarebbe tra raltro nel loro 
interesse. degli sviluppi della 
societa civile. 

Rispondendo a Nanni Loy. 
intervenuto a sostenere il pun-
to di vista degli autori di ci
nema. favorevoli ogei. come 
del resto gran parte della cri-
tica, alia liberalizzazione com-
pleta, Branca si e d'ehiarato 
d'accordo con la prospettiva 

Morto Don Ruggini 
animotore 

dell'Istituto del 
dramma popolare 

SAN MINIATO, 17 
Don Giancarlo Ruggini. uno 

dei fondaton dell'Istituto del 
dramma popolare di San Mima-
to. e morto raltro len, colpito 
da improwiso malore mentre 
faceva lezione al liceo scicnti-
fico. 

Xato nel 1920. Don Giancarlo 
Ruggini era stato ordinato sa-
cerdote nel 1947. In quelk) 
stesso anno contribui alia crea-
zione dell'Istituto del dramma 
popolare. di cui fu direttore ar
tistico per un quarto di seco-
Io. fino al 1971 Sotto la sua 
guida ebbe svi'uppo 1'iniziativa 
annuale della * Festa del tea
tro». che proponeva ogni esta
te opere italiane e straniere 
(spesso in «prima assoluta») 
d'ispirazione religiosa. in senso 
lato. Colto e illuminato. Don 
Ruggini si sforzo. incontrando 
notevoli difficolta. ma con un 
certo succcsso complessivo. di 
togliere alia mamfestazione 
sanminiatese qualsiasi etichet-
ta confessionale. e di aprirla 
invece al dialogo e al dibattito 
sui problcmi dell'individuo e 
della societa. espressi in tcsti 
sovente prcge\oli. e in spetta
coli dcgni di ricordo. 

teorica, che 6 la sola glusta 
e morale, ma awertendo nel 
contempo che, a suo awiso, la 
battaglia da condurre sul pia
no glurldlco passa ancora at
traverso momentl di retro-
guardla come, per esempio, il 
concetto dl opera d'arte che 
pud servire (e non senza re-
slstenze, come si vede nella 
caslstlca reale) da salvaguar-
dia ad alcuni film, anche se 
si oppone alia liberta di co-
munlcazlone, che dovrebbe 
essere indivisibile. 

Ma il convegno. da un lato 
saldamente ancorato all'attua-
llta e alia storia (cui hanno 
recato notevoli contrlbutl gli 
speclallstl Cosulich sul qua-
drante Italiano, Ado Kyrou su 
quello internazionale con elo
quent! parentesl fuorl testo 
sulla sltuazione greca contem-
poranea, e lo stesso Pasolini, 
protagonista In prima persona 
che, pur assumendosl 11 me-
rlto di una certa liberalizza
zione nostrana, ne ha rawl-
sato onestamente e acuta-
mente i gravl limit! mercifi-
canti), dall'altro ha glusta-
mente privllegiato, anche nel
la scelta del relator!. Telabo-
razione teorica. Tunica In gra-
do, oltretutto, dl esamlnare 
piu a fondo la funzlone so-
clale dsJl'Eros e la struttura 
del dralderio. 

Piu che di cinema, dunque, 
si e parlato di Marx e dl 
Freud, di Adorno e di Mar-
cuse, di industria culturale e 
dl «luddlsmo ». di societa uto-
plche e dl « macchlne deslde-
ranti». Tra le piu attese la 
relazione dl Felix Guattari, 
che in coppia con Deleuze ha 
portato avantl l'insegnamento 
di Lacan e, parlando sul te-
ma «01tre il significante», po-
stula per II cinema, mediante 
la spinta rivoluzionaria dl 
flussl di Desiderlo da Id! de-
finlti a a-slgnlficanti », una se-
rie di infrazioni ed eversioni 
alia pratica del « signif icante » 
organizzata, dominata o dl-
gerita dal potere. 

La « macchlna deslderante » 
di Guattari. In funzlone antl-
edipica cioe antlautoritaria e 
quindi liberatorla, e verosl-
mllmente dl orlgine surreall-
sta come, del resto. rimpian-
to storicistico dell'altro fran-
cese Kyrou. si opporrebbe al 
versante o, come si e espresso 
il professor Pietro Bonfiglioli. 
che ha presieduto' il conve
gno, alPaltro binarlo dl psi-
coanalisi piu ortodossa, che 
per esempio vede Eros in pe-
renne dlalettica con Thanatos, 
ossia II senso della vita con 
quello della morte, oppure 
vede il cinema nel senso a ero-
tico» di Bataille (come oc-
chio che guard a se stesso ed 
e Insieme guardato dall'oc-
chio del « padre Edipo », cioe 
dell'autorita); binario lungo il 
quale, senza che noi si possa 
intervenlre nel dilemma, si 
sarebbe mossa la teorizzazione 
contrapposta di altri oratori. 
tra cui vorremmo citare, an
che per la forte carica di 
esperienze Intel lettuali auto-
biografiche. sia la lucida 
ed emozionante. specialmente 
apertissima, relazione del 
marxista cristiano Ambrogio 
Valsecchi (a Interpretazione 
etico-politica dell'erotismo nel
la societa contemporanea»). 
sia quella. forse un po' trop
po compiacluta in civetterie 
dialettiche, ma ossai stimolan-
te, specie nello studio del rap-
porto tra Marx e Freud, di 
Gianni Scalia (a sensibilmente 
sovrasensibile »). 

Di fronte alia serieta e alia 
ricchezza di apporti, occorre 
naturalmente un'adeguata ri-
flessione. Per quanto riuscia-
mo a intrawedere ora. ci sem-
bra che il convegno si sia arti-
colato su linee assai preziose, 
e che i material! da esso rac-
colti potranno - essere di 
estremo giovamento alia pre-
parazlone di una mostra del
l'erotismo cinematografico (o 
del cinema delPEros) che co-
stituisca non un motivo di 
scandalo, ma una tappa di 
cultura e di lotta ideale. 

Pasolini ha ribadito anche 
in questa occasione come il 
recupero del corpo umano 
nella sua intierezza, dettaglio 
del sesso compreso. gli sia 
servita per la sua personate 
battaglia artistica. stimolan-
do anche altri (da Bertolucci 
a Ferrer!). Ma certuni vanno 
piu avanti, postulando Io 
stesso cinema come erotismo 
globale. Citando Platone e 
Marx. Giacomo Leopard! e 
Antonin Artaud, Walter Benja
min e Atekseiev. la relazione 
di Gianni Toti. provocatoria 
nel contenuto assai piii che 
nella forma gustosamente pa
rol ibera, si muove appunto nel 
verso di un'erotica totale del 
cinema. E la comunlcazione, 
letta a quattro voci e art!-
colata come un manifesto di 
Dziga Vertov. del gruppo mi-
lanese «Cmegramma ». giun-
ge paradossalmente a «Iegge-
re» un film politico ctessico, 
come II recchio e il nuovo, 
owero La Unea generate di 
Ejienstem (e segnatamente la 
sequenza della scrematrice), 
quale espressione diretta e 
non mediata di erotismo. 

A questo punto di tensione 
immaginifica, la stoncizzazio-
ne, cacciata dalla porta, do
vrebbe nentrare dalla fine-
stra. Solo cos! il tiro potrebbe 
essere obiettivamente aggiu-
stato. solo cosi potrebbe forse 
converge re la dicotomia (an
che teorica) del convegno. non 
certo par arretrare su posi
zioni superate, ma, al con-
trario, per spingersi piii avan
ti. nella dlrezione piu auten-
ticamente liberatoria. Non 
vorremmo illuderci. ma ci 
sembra tale l'impegno che, 
una volta meditati, come rl-
chiedono di essere, i docu
ment! dl quest! giorni, stara 
di fronte agli animator! dl 
Porretta 1974. 

Riproposfo 
sulla scena 

(maperche?) 
il Grand 

i 

Guianol 
la. pubbllcazlone. un anno 

fa, dell"antologla Teatro del 
Grand Guignol non ooteva re-
stare senza conseguenze. n 
volumn (a cura dl Corrado 
Auglas. edltore Elnaudl). la 
cui tettura comunque racco-
mandlamo a chi s'lnteressl al-
rargomento, ha comlnclato a 
essere oggetto dl sacchegglo. 
C'e gla stato uno spettacolo 
a Mllano. ora ce n'e uno al 
Teatrlno dl Roma, che reca 
la flrma del reglsta Marcello 
Aste e 11 titolo Aaaaaaahhht 
ovvero Evviva il Grand Gui
gnol 

Sono cucltl Insieme. e libe
ra mente manlpolatl nella rap-
prescntazione, cinque test!: 
Ruu-idl ammazzamentl. acce-
camentl. mortl apparentl che 
d:ventano atrocl mortl effet-
tlve. stuorl, ecc. costltulscono 
11 repertorlo del «genere». 
Ma polche In ogni tragedia 
qualcho personagglo. ancorche 
ma'conclo, soprawlve, si * 
pensato dl creare un flttizlo 
legame dall'una all'altra sltua
zione con 11 tramlte dl que-
stl poch< superstlti, destlnatl 
peraltro a una sorta dl eca-
tombe finale. 

U senso complessivo delta 
proposta rimane oscuro. Da 
una breve nota allegata alia 
locandlna. sembra doversl de-
sumerc un tentatlvo dl 
«sdrammatizzare» la realta 
stessa mostrandone il rifles-
so eccesslvo e dlstorto che 
se ne ha In certe forme mi
nor] della letteratura e delle 
alire discipline artistlche; un 
tentativo, anche, d'ironizzare 
le teorie (e forse 1 mitu della 
vioienza e dell'erotismo. Ma 
luiio ci6 non risulta; quello 
che appare e un insieme piuv 
loaUi raflazzonato dl mate
rial! gla (tdegradati» di per 
se, e ulterior mente avvllltl 
daula nuncanza o dalla mo-
destia dei truccnl tmentru, 
stanao alle testimonlanze del-
1 epoca, aimeno su quesio pia
no 11 Grand Guignol faceva 
niiracolij. 

Stesau discorso per gli at-
ton in Italia 11 teatro del-
l'orrore ha una lontana ma 
illustM tradizione, si valeva 
d'interpreu come il Salnatl « 
la Starace Salruti, lodatlsslml 
da Gramsci. Roberto Antonel-
li, Paolo Granata, Isabella Gul-
dotti, Guido Marohl, Bed! Mo-
raui, che ihcarnano le varie 
figure di questo Aaaaaaahtihl, 
s'ltnpegnano volonterosamen-
t9 nel complto ad essl asse-
gnato. ma, nel caso d'un paio 
di loro (Antonelli, la Guidot-
ti) nor: manifestano il me-
gllo delle proprle posslbillta, 
e negl: altri casl blsogna dire 
che tal posslbillta sono scar-
se o nulle. 

Abbastanza adeguata la sce
na dt Emlliano Tolve. Alia 
• prima >, cl dicono, la plcco-
la sals era plena e 11 successo 
e stato cordiale. Nol, stavolta, 
siamo andati alia asecondas, 
e 11 numero degli spettatori 
i\ collocava tra i died e I 
qulndicl. plaudentl, tutlavla. 

ag. sa. 

le prime 
i A t 

i 1 Musica ; 

Igor Markevic 
alPAuditorio 

II concerto, anziche alle 21, 
e incominclato lerl, all'Audl-
torio, alle 21,20. Igor Mar
kevic alle 21,18, sallto sul po-
dio, ha Invitato pubblico e or
chestra ad un minuto dl rac-
coglimento, In segno dl lutto 
per la tragedla dl Flumlclno. 
Pol avrebbe voluto che non 
fossero applaudite le esecuzio-
nl, a lncomlnclare con quella 
dl tre branl dalla Turandot 
dl Busoni, brillantemente pul-
santl e apparsl ben degnl del-
l'attenzione che vl dedlcarc-
no, nel 1910, Gustav Mahler 
e, nel 1911, 11 famoso reglsta 
Max Relnhardt. 

Dopo un breve lntervallo, 
necessarlo per sfoltlre l'or-
chestra. si e ascoltato 11 Con
certo K. 299, dl Mozart, per 
flauto e arpa con orchestra, 
magico 11 primo (Conrad 
Klemm), Incantevole Taltra 
(Claudia Antonelli), mlrabil! 
ciascuno nel proprio stile e 
Impegno vlrtuoslstlco, ma so-
prattutto palpitant! nelle « ca-
denze», 60spese nel clima dl 
una consapevole estasl fonlca. 

Gil applausi sono sgorgati, 
ma 11 «Duo » non e tomato 
al podlo, per rlspondere alle 
chlamate. 

Nuova nel programml del-
1'Accademia, Markevic — che 
l'aveva diretta nel 1952, a Pa
rigi — ha presentato una 
Cantata di Gian Francesco 
Malipiero. La Terra, per coro 
e piccola orchestra (ma l'uno 
e l'altra hanno, Invece, par-
tecipato in massa all'esecu-
zlone, appesantendo l'ascolto), 
utilizzante una cinquantina di 
vers! dal primo libra delle 
Georgiche di Vlrglllo. Fluente 
un po' plzzettlanamente -e 
coinvolgente anche Puccini, 
la Cantata inslste in un va
cuo, occaslonale amblto agre-
ste. E' stato flnalmente il pez-
zo della serata — conclusa 
dalle danze del Principe Igor, 
di Borodin — che non ab-
bia creato difficolta, nel pub
blico, ad assecondare, dopo 
Tesecuzione, la rlchiesta dl 
silenzlo, suggerita dal diret
tore. 

e. v. 

Teatro 

Dove vai Rosalia 
piena 

di fantasia? 
Ormai da tre ' anni 11 

«Gruppo del Sole» (Anna 
Boldi, Simonetta Centl, Ma
ria Ciambella, Franoesca Di-
letti, Rossana Ferretti, San-
dro Giuliani, Siivana Krieg, 
Mariolina Mallo, Aldo Marti
ni, Alberto Panza, Franco 
Plol e Giampiero Spadoni, 
guldati da Roberto Galve) 
conduce nel suo alaborato-
rio» una intensa attivlta per 
fondare una «metodologla 
della educazdone non autori-
tarias per i ragazzi, in pole-
mica diretta con il tipo dl 
rapport! umani instaurato 
nella scuola. nella famiglia e 
fuori, nella societa. Accanto 
all'attivita del « laboratorio B 
(presso il Centra sociale Tu-
scolano, Largo Spartaoo 13), 
assolutamente gratuita e in-
dipendente (c'e da sottolinea-
re che i component! del 
Gruppo vivono con un lavoro 
retribulto esterno) il «Grup-
po del Soles e impegnato in 
una serie di aincontri tea-
trail» in tutti i quartleri dl 
Roma, e dobbiamo riconosce-
re che questo teatro per I 
ragazzi, forse l'unico esisten-
te in Italia, comporte sacrificl 

non indifferentl e una fede 
Incrollabile nella sua utilita 
sociale e culturale pedago-
glca. i 

Domenlca scorsa 11 Gruppo 
ha Inviato i K quattro strac-
ciaroli» al Teatro La Comu-
nlta per rappresentare una 
novita assoluta dl Roberto 
Galve, Dove vai Rosalia pie
na di fantasia?, un testo co-
strulto appositamente perche 
temi impegnatlvl come 1'eml-
grazlone, 11 lavoro alia cate
na dl montagglo, la burocra-
zia statale (11 grande verme) 
e la sopravvlvenza possano 
essere compresi e asslmllati 
dal pubblico del ragazzi. Piu 
che di uno «spettacolo tea-
trale» in senso tradlzlonale 
si tratta dl un dialogo tra 1 
quattro personaggl, gli «strac-
ciaroli», che spesso obbando-
nano la pedana per scendere 
In platea. e 1 plccoll spetta
tori che seguono con estrema 
attenzion# 11 fllo della favo-
la Ideologlca. E nelle rispo-
ste del ragazzi spesso si co-
glle l'edurazione del grandl, 
con tutte le contraddlzionl 
della coltura borghese. Ma, 
alia fine, come si augurano 
gli animatorl del Gruppo, 
con grande probability «11 
bambino scopre se stesso man 
mano ch/ scopre tutti noi e 
tutti I suoi compagni e co-
mincia ad avere una visione 
crltlca della propria esisten-
za ». E' gift qualcosa In « una 
societa Inglusta travestlta dl 
benessere ». 

Tre pezzi vocali 
e consonanti 

E' proseguita al «Beat 72» 
la «Staglone delle nuove pro-
poste di sperimentazione » con 
lo «spettacolo» presentato da 
Bruno Mazzali Tre pezzi voca
li e consonanti, un titolo che 
raccoglie Insulti al pubblico 
e Profezia dl Peter Handke, 
Come se fosse un ritmo trat-
to da Cara dl Antonio Porta. 
Se 1 primi due test! di Hand
ke sono 1 due scritti piu anti-
teatrall del dopoguerra. il 
terzo e un testo llrlco che 
nulla ha a che fare con 11 
teatro. 

Insulti al pubblico e, come 
e noto, un manifesto non so
lo contro il teatro borghese. 
ma contro l'idea stessa dl tea
tro che soprawlve all'interno 
della societa capitalistlca. Al 
llmite, Insultt al pubblico pa
radossalmente si nega come 
teatro, e si afferma sol tan to 
come «insulto » urlato o sus-
surrato contro le platee del 
grandl teatri, dove la sua pro-
vocazione assoluta potrebbe 
forse essere produttlva e dlf-
ficllmente Integrablle. Ma gli 
« Insulti» lanciatl — tra l'altra 
con poca efflcacla, e soprat-
tutto filtratl con poco co-
strutto attraverso un mon
tagglo inteilettuallstlco, gra-
tuito e monotono reaJIzzato 
tra la parole e la musica — 
all'interno della cantlna del 
a Beat 72» cl sono apparsl 
non solo ridicoli ma soprat-
tutto mistiflcatoii, carich! di 
una Insopportabile presunzlo-
ne nel momento stesso in cui 
la regla tentava di realizzare, 
in teatro, uno «spettacolo» 
teatrale modestamente avan-
guardistico. 

Mistiflcatorio e inutile cl e 
parso anche l'esercizio d'orto-
fonla sul testo del Porta per 
cui — sul fllo di quel malin-
teso estetico per cui la mu
sica si possa confondere con 
la letteratura — II pubblico 
e stato costretto ad ascoltare 
un informe e insopportabile 
vocalizzo che a tratti segulva 
generiche e imprecisate for
me ritmlche. 

Nonostante siamo tra 1 pri
mi a riconoscere e a difende
re il lento progresso del tea
tro sperimentale a Roma, og
gi siamo costretti a registra-
re In cert! gruppi una perl-

colosa lnvoluzlone formallstl-
ca e quindi evaalva, e nel ca
so del Patagruppo (oggi rl-
battezzato «La forma del ca-
volo») dl Bruno Mazzali una 
chlara lnvoluzlone decadente 
proprio nel suo pieno e pro-
fondo slgniflcato storlco-este-
tico: bastl pensare, all'lmpor-
tanza che 1 deoadentl confe-
rlvano e conferlscono alia 
«musicalita» dejle parole e 
del verso. 

Gli «insulti» sono statl 
«letti» da Rosa Di Lucia con 
pervicace monotonia, come 
voleva la regla. Tuttavla, agll 
«Insulti n U pubblico ha rl-
sposto con gli applausi... 

r. a. 

Cinema italiano 

di animazione 

a Vienna 
VIENNA. 17 

Una «settimana del cinema 
di animazione Italiano » e sta-
ta inaugurata a Vienna nel-
l'lstltuto ItaJlpiw dl cultura. 
Sono statl e contlnueranno ad 
essere prolettatl film dl Boz-
zetto. Cavandoli, Manfredl, 
Piccardo, Demas, Gelmetti, 
Bigoardl. Musslo, Mastrolan-
nl, Glaninl e Luzzati, Bendaz-
zl e Lagana. Vlllanl-Yusaki-
Marcenaro. 

Mostre a Roma 

Pitture di 

Elena 
Braccialini 

Elena Braccialini ha espo-
sto a Roma, alia galleria «II 
Grifon, pitture che sono va-
riazioni figurative su vers! di 
Pablo Neruda e sono datate 
1969-1973. 

Neruda, si sa, e lirico di 
immagini molto ricche che 
sembrano crescere a eco l'una 
sull'altra, anche in pochi ver-
si. La Braccialini sembra es
sere stata colpita profonda-
mente da questo potere Unco 

di rlmando dell'lmmagine e dal 
vitalismo che cosi comunlcano 
le immagini organlche e me* 
tamorfiche di Neruda. I qua-
dri sono quasi sempre di 
grandl dimensionl, dl un na-
turalismo eloquente, patetico, 
sensibile. II volto, il corpo 
umano escono-entrano nella 
imrnagine affondando o affio-
rando dalla terra e dal mare. 

Il risultato pittorlco e al-
terno: sobrio in certe meta-
morfosi del volto umano; re-
torico in certe composizioni 
piu simboliche perch6, ci sem
bra, e difficile assai, se non 
impossibile, amplificare senti-
mentalmente un'lmmagine di 
Neruda: semmai, Neruda va 
letto nel grembo dei sens! e 
signlficati delle parole, nella 
sua energia profonda, e non 
nel suono delle parole. 

Tra 1 quadn piii interessan-
ti, quello col volto di giova-
ne donna tra 1 rami e l'altro 
titolato o Donne un soldatoo. 

da. mi. 

Rai %} 

Sappiate 
dove 
mettetei ^i 

Ugo Casiraghi 

Chi sa dove mettere i piedi li mette in un paio 
di scarpe con la suola di cuoio. 
Con il cuoio i piedi non soffocano 
perche il cuoio, e soltanto il 
cuoio, consente la libera 
naturale respirazione. 
Camminate sul cuoio: 

cuoio e salute, 
cuoio e benessere, 

cuoio e eleganza. 

o 
3 

i 
S-

& 

w 

a 
3 

controcanale 
L'ABIEZIONE — ' Lenta-

mente, ma non certo jmpre^ 
vedtbilmente, dot teleromanzo 
di Tullio Pinelll e Silverlo 
Blast, la figura della prota
gonista, Eleonora, sta emer-
gendo come I'unlca davvero 
degna di ftducia e di rispet-
to. Tra il brutale impegno 
affaristico e i biechi pregiu-
dlzi della borghesla industria-
le e I'egoismo irresponsabile 
degli artisti «scaplgliati >,, 
Eleonora & la creatura che, 
accettando la realta e nascon-
dendo preoccupazioni e dolo-
rl nel fondo del suo cuore 
(finchi pub, naturalmente, dal 
momento che la lacrima le 
urge ininterrottamente sul ci-
glio), attende vigile, con for-
za solidale, sosttene e pro-
tegge, madre sollecita e coin-
pagna comprensiva anche 
quando non capisce. Perche" 
lo fa? Per vocazione, si di-
rebbe, nonostante, all'inizio, 
non fosse preparata a questo 
tipo di vita. Ma, ormai, di-
venta sempre piu chiaro, Eleo
nora e a la donna », forza in-
vincibile della natura, che, 
pur tncapace di cogliere a 
fondo le leggl che governano 
il mondo che la circonda, as-
sicura la sopravvivenza della 
specie (curando i figll e of-
frendo tutto quello che ha al 
loro padre), solida nella sua 
rassegnazione o, se si vuole, 
rassegnata nella sua solidita. 
E' una concezione della con-
dizione del ruolo della donna 
che ben conosciamo: ed & si-
gnificativo che la televisione 
ce la riproponga proprio di 
questi tempi N6 si pub dire, 
ci pare, che questa sia sol
tanto una componenle del te
leromanzo: perchi il resto, il 
quadro storico e sociale e, 
tutto sommato, abbastanza ge-
nerico e pallida e convenzio-
nale, e, comunque, e debcritto 
tutto in funzione del .perso-
naggio centrale. D'allfa parte, 
sceneggiatura e recitazione 
della protagonista — ma non 
solo della protagonista — sono 
perfettamente omogenee alia 
tradizione dalla quale quella 

concezione e tratta: siamo 
injtres'enza dt un afumetto», 
che evlta le forti tinte e ai 
avvale di una attenta rico-
struzione fisica degli amblen-
ti, ma non per questo muta 
nella sostanza. Si pensi al 
fatto che gli attori hanno per-
manentemente sulle labbra 
battute lapidarle; si pensi 
alia convenzionalita di certe 
scene (come quella tra Eleo
nora e la contessa:> due donne 
che fanno a gara per <tsul-
varen Vuomo che e causa del 
loro dolori); si pensi, infine, 
al compiaclmento sentimenta-
le di talune composizioni fi
gurative (come I'ultima: il 
lento uscir di scena della ma
dre circondata dalla prole). 

In queste condizioni — e 
Vabbiamo gla rilevato — la 
compostezza e la misura del 
racconto flniscono per avere 
un effetto negativo: una cer
ta vioienza delle immagini e 
delle situazioni, aimeno, a-
vrebbe potuto infrangere la 
atmosfera sottilmente pateti-
ca del racconto e avrebbe 
potuto infondere un po' di 
sangue nella vicenda. Ma, 
d'altra parte, pub aver sangue 
e vita, oggi, una vicenda st-
mile? Sta di fatto che in 
questa puntata, sostanzial-
mente dedicata all'abiezione 
degli « scapigliati» e alia loro 
individualistica dtsperazione, 
anche Vavvilimento e I'appren-
sione avevano una patina 
idilliaca: basta ricordare la 
scena della cerimonia aneran 
attorno a Mose (che somiglia-
va a una recita da oratorio), 
e la rappresentazione della 
«schiavitit della carne» sof-
ferta da Andrea. 

Giulio Brogi tenta, in ve-
rita, di infondere un po'-di 
vigore nel suo personaggio: 
ma come pub farto, con quel
le battute e in quelle situa
zioni? A muoversi come un 
pesce nell'acqua, invece, & 
Giulietta Masina.'la cui im-
mobilita espressiva e la sin-
test perfetta dello spirito del 
teleromanzo. 

g. e. 

oggi vedremo 
NASCITA DI UN DIVO (2°, ore 19) 

Nel quadro della rassegna dedicata a Douglas Fairbanks 
senior va in onda stasera una antologia curata d Luciano 
Mlchettl Rlccl, che comprende alcuni tra 1 prim! film 
lnterpretati dal grande attore statunitense: si tratta dei 
cortometraggi The lamb — «L'agnelIo» (1916): questo mm 
segna l'esordlo del giovane Fairbanks — The matrimaniac 

(«I1 matrimaniaco». 1916) e A modern musketteer (aUn 
moderno moschettlere». 1918). 

RAPIDO 416 (i°, ore 20,45) 
Lucilla Morlacchl, Mario Feliolani, Elena Sedlak, Doro-

tea Aslamldls. Enrico Lazzareschl, Roberto Pescara, Zoe 
Ricalzone sono gli lnterpreti dl questo originate televislvo 
scritto da Enrico Roda e diretto da Flaminio BollInL 

SULLA ROTTA DI MAGELLANO 
(2°, ore 21) 

La terza puntata del programma-inchiesta realizzato da 
Giorgio Moser contlnua a rlpercorrere 11 viaggio intomo al 
mondo de] circumnavigatore Magellano. La troupe guldata 
da Moser attraversa a cavallo alcune region! brasiiiane, 
per lmbarcarsi di nuovo e raggiungere cosi le acque terri
torial! argentine, rispettando scrupolosamente l'ltinerario 
descritto nel famoso cdiariou della spedizione di Magellano 

QUEL GIORNO (1°, ore 21,15) 
D servizio dl questa sera del programma curato da An

drea Barbato e Aldo Rizzo si Intitola URSS- il potere e la 
cultura e prendendo le masse dall'episodio del conferimento 
del Premio Nobel a Solgenltzln, si propone di esamlnare il 
problema del adissensos dl alcuni intellettuall nell'Unlone 
Sovietlca. 

programmi 

TV nazionale 
9.30 

12.30 
13.00 

1330 
14.10 

14.40 

15.00 

17.00 
17.15 
17.45 
18.45 
19.15 
20.00 
20.45 

Trasmissioni scola-
stiche 
Sapere 
Oggi disegnl ani-
mati 
Telegiornale 
Trasmissioni scola-
stiche 
Assegnazione del 
Premio letterario 
Etna-Taormina 
Trasmissioni scola-
stiche 
Telegiornale 
Pan Tau 
La TV del ragazzi 
Sapere 
La fede oggi 
Telegiornale 
Rapido 416 

21,15 Quel glorno 
«URSS: 11 potere e 
la cultura ». 

22.30 Teleglomale 

TV secondo 
18.00 TVE 
18,15 Notizie TG 
18.25 Nuovl alfabeti 
18,45 Teleglomale sport 
19,00 Nascita dl un divo 

a Douglas Fairbanks 
senior ». 
Ore 20 20,00 

20.30 
21.00 

Telegiornale 
Sulla rotta di Ma
gellano 

22,00 Le mie storie 
Incontro con il cu> 
tautore Tony Cuc-
chiara. 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO - Om 7, 
8, 12. I S , 1« . I S , 17. 19. 
21 • 22,50; 6.05: Maltutitto 
mouc*m 6 ,50: Almaoacco; 

• 7.45: lerl U Partamento; 8,30: 
Cancans; 9? I I sriilo cantan-
t*; 9,15: Vol ed io; 10: Spe
cial* CR; 11,20: Rlcerca ao-
tomatica; 11,30: Quarto pro-
•ramma; 12,44: S*tta nota 
sette; 13,20: Una commedia 
hi 3 0 minotf, • f u li d*arta », 
4i D. Fakbn; 14,09: I l discon
tinue; 14.45: Madra Cabnni; 
15,10: Per vol fiovani; 16: I I 
•jrasote; 17,05: Poaacridiana; 
17,30: Prosraaimi per I rasa*-
si; 16; PooMndianaj 16.25: 
CaozanUslma '73 ; 16.45: Ita
lia cat lavorai 19,20: La • • o -
«* caRzoni Italian*; 19,50: In-
tervalio •MSicaie; 20: La oat-
ta«na dl Lemano, m«sica dl 
GioMpo* Verdi; 21.15: la 
ceipaia ia di Serajo Man—•• 

Radio 2° 
CIORNALE RADIO - Ore 6.30. 
7.30. 6.30. 9 ,30, 10,30. 11.30. 
12.30, 13,30, 15,30 16,30. 
16,30, 19,30 e 22,30: 6: I I 
mattielarei 7,40: Ouonflloroo; 
6,14: Eire come rhythmand-
Moet; 6,40: Com* e perch*; 

6,55: Suont e colori; 9,10: 
Prima di tpendere; 9,35: Ri-
balta; 9,50: « I tre tnoscnet-
tiert », di A. Dnmas; 10.05: 
Canxoni per tutti; 10,35: Dal
la vostra parte; 12,10: Regio-
nali; 12.40: Alto gradimento; 
13,35: Le belle caiuonl d'amo-
re; 13,50: Come e perche; 14: 
So di si l l ; 14,30: Reeionali; 
15: Punto interroeathro; 15,40: 
Cararai; 17,30: Special* CR; 
17,50: Chiaraate Roma 3 1 3 1 ; 
19,55: Mafia daU'orchestra; 
20,10: Supersonic; 21.20: Dl-
eooo di loij 21 ,25: Pop-off; 

Radio 3'1 

ORE 7,05: Trasmissioni spe
cial!; 6.05: Filotnusica; 9,30: 
Concetti di Tartinl; 10: Con
certo; 1 1 : Radioscoola; 11.40: 
Musicn* di C F. Haendel; 
12,20: Moslch* Italiane d'of-
gi; 13: La musica nal tempo; 
14,30: Concerto aintonico. di
rettore W . Menyelbere; 16,10: 
Ltedertstica; 16,30: Pajine 
pianlstiche; 17.20: Fofll d'ai-
bom; 17,35: lasx oeei; 16: La 
stafretta; 16,20: Mosica le»-
eera; 16,45: Chi lavora la 
terra; 19,1 Si Concerto aerate; 
20.15: L'arte dei dinfere; 211 
Ciornale dei Tcrxoi 21,30: Set
timana Internazionale di mest-
ca di f.ecerna 1973 , 
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IL DIBATTITO ALLE ASSISE DEI COMUNISTI DEL LAZIO 
i • • — — j i - i - • • ! ! . — — • » • • • • . « — . . . • • . • •—r • • • i ...— ' " " i 

Le proposte per un nuovo sviluppo 
al centra della Conf erenza del PCI 

II compagno Paolo Ciofi rleletto segretario del comitato regional e - I lavori caratterizzati da un forte spirito ed impegno unitario 
II contributo alia definizione della piattaforma del PCI dato da 39 interventi - Gli ultimi compagni che hanno preso la parola 

La IV Conferenza regionale del Parlito st e conclu-
ta, come abblamo riferito domenica, con un discorso 
del compagno NapolHano, con I'approvazione unanlmo 
di un documento politlco-programmatlco — di cui pub-
bllcheremo domani un'ampla sintesl — e con I'elezio-
n«, sempre all'unanlmita, del nuovo comitato regionale 
che ha confcrmato II compagno Paolo Clofi nell'inca-
rlco di segretario regionale del PCI nel Lazio. 

Sul clima di grande impegno, dimostralo dalla ten-
sione del dlbattito, dall'ampia partecipazlone del dele-
gatl, abblamo gia riferito, come pure sull'interesse su-
scitato dalla Conferenza testimoniato dalla presenza 
di qualiflcate delegazioni del partitl democratici e dal 
modo stesso con cui la stampa ha seguito i lavori. 

Durante la Conferenza — la cui concluslone e stata 

carattertzzata da un forte spirito unitario, e che ha 
messo in luce I passi avantl compiuli da tutto II Par-
tlto nella regione — hanno preso la parola nel dlbattito 
generate 39 compagni, mentre altri hanno consegnato 
Interventi scrittl, ollre ai numerosi compagni che hanno 
recato II loro contributo al lavori delle commission!. 
Diamo qui di seguito I resocontl degli ultimi interventi. 

j FRANCO PROIETTI - Da 
I questa conferenza deve emer-
I gere la proposta politica dei 

comunisti del Lazio sulla quale 
costruire un largo ed unitario 
movimento di lotta che punti al 
consolidamento di una inversio-
ne di tendenza necessaria al 

; paese. Se e vero come e vero 
i che il Lazio rappresenta la som-
I matoria di tutte le contraddi-
| zioni del modello di sviluppo 
| della societa e se e vero come 
i e vero che nodo centrale di uno 

sviluppo alternative e. nel pae
se e nel Lazio. la questione 
agraria non puo che essere que-
sto il problema di fondo sul 
quale fare emergere la nostra 
proposta. I provvedimenti del 
governo per far fronte alia 
crisi energetica anziche andare 
nella direzione di promuovere 
uno sviluppo altemativo neces-

* sario al Lazio e all'intero pae
se. la drasticita di essi provo-
chera una ulteriore accentua-
zione degli attuali squilibri: sti-
molano naavameiite l'emigrazio-
ne verso Roma, danno ancora 
una volta una mano alia linea 
della speculazione sin qui se-
guita della Roma megalopoli. 
accelerano il depauperamento 
delle campagne ed aiutano uno 
sviluppo turistico d'elite sul qua
le puntano altre forzo specula
tive ed indicano ai contadini 
nella vendita della propria ter
ra la loro prospettiva. 

SERGIO MICUCCI — Dalla 
Conferenza emerge l'importan-
za di andare al piu presto al 
Piano di sviluppo regionale. al 
quale il PCI deve dare un con
tributo adeguato alia sua forza. 
alia sua influenza politica alle 
sue capacita. Strumenti decisi-
vi per la formazione e la ge-
stione del Piano sono i Comu-
ni, le Comunita montane, i con-
sorzi fra i comuni. In partico-
lare le Comunita montane, per 
i compiti che assegna loro la 
legge sulla montagna. a pro-
posito della quale non sono sta-
ti qui sufficientemente denun-
ciati i ritardi nella attuazione. 
di cui e principalmente respon-
sabile la DC. il Presidente del
la Regione al quale compete di 
far rispettare l'applicazione 
della legge. Questo non e solo 
il modo corretto di porre la que
stione ma e anche il modo per 
chiamare al confronto, ai vari 
livelli, le altre forze politiche 
e mettere alia prova la volonta 
politica di cambiare pagina de-
cisamente nei confront! di un 
c modello di sviluppo > che e la 
causa principale della grave 
crisi " economica e sociale del 
Paese. Dipende in gran parte 
dalla nostra capacita di inizia-
tiva politica e di lavoro con-
creto. la possibility di costruire 
un movimento politico di mas-
sa die, attraverso il Piano re
gionale, imponga indirizzi nuo-
vi alio sviluppo economico della 
regione. In questo senso vanno 
gia varie iniziative intraprese. 
come quella per lo sviluppo zoo-
tecnico lanciata a Subiaco. che 
ha visto protagonista. con i con
tadini, la classe operaia della 
Pirelli, delle Cartiere Bormio. 
E' su questa strada che bisogna 
proseguire, generalizzando ini
ziative e movimenti gia impor-
tanti e significativi. gia in atto 
nella regione. 

SANDRO MORELLI - La 
crisi economica e politica in 
cui versa il Paese rivela che la 
sua dimensione e mondiale e 
ad essa 1'Europa deve rispon-
dere non su posizioni «terza-
forziste* ma svolgendo un ruo
lo di pace e di progresso in 
rapporto anche coi paesi del-
l'area socialista. Di fronte alia 
crisi del meccanismo di svilup
po distorto imposto al Paese. 
e necessario rispondere esaltan-
do le potenzialita democratiche 
delle assemblee elettive. delle 
Regioni, che devono saper in-
dividuare nei sindacati. nelle 
organizzazioni democratiche di 
massa dei lavoratori e dei ceti 
medi. le forze reali in grado di 
imporre non solo un diverso 
sviluppo economico e produtti-
TO, ma anche un diverso svilup
po democratico del Paese. II 
movimento cooperativo intende 
eollocarsi sempre meglio come 
protagonista di questa piu ge
nerate battaglia democratica. 
rafforzando le sue strutture re 
gionali nel settore deH'abitazio-
ne. della produzione e lavoro. 
deH'associazionismo fra i detta-

f ianti. nella consapevolezza che 
necessario cimentare anche a 

livello dei rapporti fra le or»;a-
nizzazioni democratiche di mas
sa. e all'interno di esse, le for
ce pobtiche democratiche che 
vi sono presenti. sviluppando i 
processi unitari neU'ambito di 
un grande confronto pubblico di 
fronte alle masse popolari. per 
uscire dalla crisi e scoraggiare 
i tentativi di ritorni indietro. 

PIERO SALVAGNI - U n o -
stra proposta di piano regionale 

- di sviluppo non e solo qualcosa 
che viene elaborato a tavolmo 
da alcuni tecnici e politici fllu-
minati, ma e un piano che si 
enuclea nel vivo di una serie di 
lotte della classe operaia e dei 
suoi alleati al quale danno il 
proprio contributo le forze so-
ciali piu ampie della regione. 
E' qui il punto piu serio di ri-
flessione che * deve consentirci 
di preparare le condizioni per 
intervenire in direzione dei piu 
ampi strati sociali che noi dob-
biamo saper mfluenzare per or-
ganizzarli in presenza di una 
loro possibile oscillazione di 
fronte alia gravita della crisi 
economica e sociale. Dobbiamo 
lavorare per impedire che si 
saldi uno schieramento di for
ze sociali tra chi reagisce. di-
fendendo i propri privilegi cor-
porativi minacciati dalle aspi-
razioni di giustizia dei lavora
tori. e accusa la classe operaia 
di essere responsabile delta cri-

' ti e tra chi. pur guardando in 
questo momento con speranza 

" -v.- «He i batUgH* «; dei ; lavoratori 

delle fabbriche. puo tramutare 
in sfiducia quella speranza se 
il movimento operaio fosse in-
capace non solo di indicare so-
luzioni positive riferite a un di
verso modello di sviluppo. ma 
anche di strappare conquiste 
immediate. 

ALESSANDRA TORREGIANI 
— NeU'ambito di una valuta 
zione approfondita dei carntttri 
della crisi che travaglia il no 
stro Paese, Roma ed il Lazio. 
va considerato il ruolo della 
provincia di Roma e in parti-
colare della Zona dei Castelli 
Romani che negli ultimi venti 
anni ha subito un profondo mu-
tamento. In particolare la dimi-
nuzione degli occupati in agri-
coltura. l'aumento della mano 
d'opera nel settore industriale 
per i nuovi insediamenti di Po-
mezia, la notevole crescita del 
settore terziario. il rilevante 
aumento della popolazione stu-
dentesca sono fenomeni che 
pongono il Partito di fronte ad 
impegni nuovi e soprattutto di 
fronte alia esigenza di una pre
senza organizzata fra tutte le 
categorie. di un nuovo modo di 
fare politica delle Sezioni. dei 
gruppi consiliari, dei Comuni,' 

sempre a piu diretto e stretto 
contatto con i cittadini ,i lavo
ratori. i giovani. le donne. Ri-
spetto a quest'ultimo prob'ema 
e necessario un maggiore e piu 
organizzato impegno del Partito 
per il coin vol gimento del piu 
grande numero di donne casa-
linghe e lavoratrici in una lotta 
per una occupazione stabile e 

qualificata e per la costituzione 
di un'ampia e articolata rete di 
servizi sociali. 

GIANCARLO BOZZETTO -
Alcune questioni e problemi 
della Zona Ovest superano gli 
stessi confini della citta di Ro
ma per investire la regione. 
Da qui l'esigenza per il Partito 
di rilanciare con forza la bat-

Oggi alle 18 in Federazione 

Attivo straordinario 
del Partito e della Fgci 

Per oggi alle ore 18, nel teatro della Federazione e 
convocato I'attivo straordinario del Partito e della FGCI 
sui compiti attuali dei comunisti in relazlone anche al 
tragic! avvenlmenti dell'aeroporto di Flumicino. Parted-
pera II compagno A. Cossutta della Direzione. Sono invitati 
i membri del Comitato federate e della Commissione fede
rate di controllo, I segretarl e I membri dei comitati diret-
tlvi delle sezionl, le segreterie di zona, I segretarl e I 
membri dei comitati direttivi dei circoli della FGCI. 

taglia per l'agrkoltura. per un 
nuovo ruolo dell'azienda agri-
cola Maccarese che sappia da
re, anche attraverso I'acquisi-
zione dei terreni del Pio Istitu 
to, un contributo alle aziemle 
contadine singole e associate 
della provincia e della regione: 
in questo quadro va vista anche 
una diversa politica delle Uni-
versita agrarie. A proposito dei 
problemi dell'aeroporto di Fiu-
micino e necessario un impegno 
preciso del Comune di Roma e 
della Regione affinche enlrino 
nella nuova societa per la ge-
stione pubblica di tutti i servizi 
aeroportuali. Nel quadro delle 
lotte unitarie per una gestione 
diversa della citta e per lo svi
luppo del tessuto democratico 
un ruolo importante hanno le 
Circoscrizioni. II processo del 
deccntramento politico ammini-
strativo, deve oggi compiere un 
decisivo passo in avanti. supe-
rando resistenze e ritardi. De
ve aprirsi a livello cittadino 
una battaglia unitaria che. con 
i comitati di quartiere e le al
tre associazioni democratiche, 
costringa il centro-sinistra capi-
tolino a trasferire tutti i poteri 
alle circoscrizioni. 

Le indagini sull'uomo sfrongolato softo il viadotto di corso Francia 

Identikit per I'assassino del maitre 
E' sfafo ricostruito sulla base delle indicazioni fornite da due teslimoni • L'omicida avrebbe 20-22 anni, sa-
rebbe alto un metro e 70 cm., corporatura esile, indossava un vesiiio sportivo • Aveva le mani macchiate di sangue 
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II corpo del « maitre » del Jolly rifrovato solto il cavalcavia di corso Francia 

Gli esperti del gabinetto re
gionale di polizia scientifica 
stanno preparando l'< identikit » 
del presunto omicida di Emmero 
Borra. il secondo c maitre > del-
lTiotel « Jolly >, strangolato 1'al-
tra mattina sotto il viadotto di 
corso Francia. La ricostruzione 
dell'* identikit > e stata possi
bile grazie alia testimomanza 
fatta agli agenti della Squadra 
mobile da due persone (un uomo 
e una donna) che assistettero al-

l'incidente avuto dal presunto 
omicida mentre fuggiva a bordo 
dell'auto della vittima in piazza 
Gentile da Fabriano. 

I due testimoni. dei quali la 
polizia non ha fornito i nomi, 
accorsero sul posto insieme con 
altri tre giovani che la po!;z:a 
non ha ancora identifirato. 

I testimoni hanno dichiarato 
che i! giovane sceso dalla c 850 » 
del Borra dopo 1'incidente. ha 
circa 20-22 anni. una corporatura 

esile e capelli lunghi. e alto 
circa un metro e 70 e indossa 
un vestito sportivo. Le sue mani 
erano macchiate di sangue, ma 
i testimoni hanno creduto che 
cio fosse dovuto all'incidente 
occorsogli. II giovane. che par-
lava senza inflessioni dialettali. 
avrebbe soltanto detto di avere 
urgenza di ripartire con la sua 
auto. Ma. dopo aver tentato 
inutilmente. anche con il loro 
aiuto, di rimetterla in moto. l'ha 

chiusa a chiave e si e allonta-
nato in fretta a piedi 

Stamane. inoltre. negli uffici 
della Squadra mobile sono state 
interrogate quindici persone. 
rintracciate dagli agenti dopo 
che i loro nomi erano stati tro-
vati segnati in alcune agendine 
e taccuini telefonici. nell'abita-
zione del Borra. Secondo quanto 
si e appreso. tuttavia. gli in
terrogator! non avrebbero for 
nito elementi utili alle indagini 

A Tarquinia i consiglieri democristiani, del PSI, PRI e PLI disertano la seduto 

Manovre della DC per una giunta 
minoritaria di centro-sinistra 

Grossi interessi soeculativi sulla fascia costiera — Critiche negli ambienti socialist! al 
comportamento della loro federazione — Rinviata la seduta del Consiglio provinciale 

Tl tentativo della DC di Im 
porre a Tarquinia una giunta 
DC-PSI-PR. minonUr.a con 
quincJic seggi su trenta. con 
raopoggi-i determlnante dei li
beral. sta trovando spazio per 
le « complicity » che lo .scurto 
croclalo riesoe ad ottenere a 
livel.j provinciale presso le 
fedtrnzioni del PSI e del PRL 

Ccnie e nolo a Tarquinia 
Tunica nugglorartza in grado 
di rupeliarc - le caratieris;> 
che. I'autonomia e le posizio
ni r.«!! partiU e quella :orma-
ta dni PCI. dal PSI, dal PRL 
foiu- di 17 -voti su trent4. 
Lo stesso partito repubblica-
no. !!• un manifesto a ftrma 
del a sezione, dopo un « ritua-
le omaggto» al centro-slnt-
stra, -'. era dichiarato dispo-
n'.bilc per una coallzione aa-
sieme ai comunisti e al soc a-
listl tanto che, subito dopo, 
tra le aezioni dei tre parr'tt 
era stato raggiunto un accor-
dn di masAima per la formn 
zione di una ammlnlstrazio-
ne popolare. A questo punto 
si 6 avuto un incredibile oo-
municato provinciale sotto-

scritto dalla DC. dal PSI. dal 
PRI c dal PSD I civ parla dl 
centra sinistra globale e con 
il quale si invitano «i rap 
presentanti pcriferici » ad unl-
101inr.it tu C 3 . \f •• • o 
call. La gravita del comuni-
cato non sfuggiva alia sezio 
ne del PSI di Tarquinia che. 
dopo una lunga ed animaia 
discussione, st pronunclava al 
la unanimlta per una iriunia 
di sinistra, ritenendo tale so-

' luzione indicata con chare/-
za dal voto del 18 novembre 
e in que^io senso veniva per-
fino diffuso un manifesto.,- -
' 1>e nianovre delta DC -

occorre ricorcUre che a Tar
quinia sono in gioco grossi 
interessi speculativi sulla fa
scia cos lie ra. « stralctata • 
dal piano regotetore — diven-
tavano allora ptu pesantt La 
DC giungeva perfino a ml-
nacciare i socialist! di e.stro-
missione dal post! di «sotto 
governo » ipresiuenza dell'I.stt-
tuto autonomo cose popolari, 
ad esempio) e di mettere in 
discussione le allcanze di ccn-
tro-slnlstra esislentt. II grup-

po dirigente della federazione 
del PSi — lo stesso cue ha ! 
pennesso il nuovo «paterae-
chio» alia Amminisirazione 
provinciale (centro • sinistra 
minoritano con il voto libera
te sul bilancio) awenuto m 
net to disjccordo con la dire
zione del Partito — tnvece dl 
reagire con fermezza ai nuo
vi ricatti della DC, complva 
una a vis-.ta » a Tarquinia per 
convincere la locale sezione a 
fare marcia indietro. Non si 
conoscono i risultati del « pas-
so» compluto — l socialist! 
hanno convocato una assem
bles siraordinaria per doma
ni sera — ma s u di.fatto 
che democristiani, rep'ubbli-
cani, socialIstl e liberali han
no disertato la prima seduta 
del Consiglio comunale convo-
cata dal sindaoo. compagno 
Cappelletti. per aprire un dl-

, bnttito chi-trificatore tra t 
gruppi consiliari 

II comportamento della Ke-
derazlone socialista, dl asso-
luta acqutescienza alle tesi de-
mocristlane sta Intanto solle-
vando severe critiche negll 
ambient! socialist! a Tarqui

nia e nel resto della provin
cia. Si tratta, infatti, di po
sizioni inconciliabili con I pro 
nunciamenti ufficiali dei Par
tito e che dimostrano la dispo 
nibilita a qualsiasi cedimen-
to, pur di trovare una intesa 
con una DC quanto mat tra-
cotante e su posizioni an-
dreottiane. Tra gli stessi re-
pubblicani si solievano molii 
interrogativi per il fatto che 
I repubblicani nel Lazio e in 
altre regioni d'ltalia hanno al-
leanze con i comun.stt e con 
1 socialist! a livello di im
portant! comuni. 

A conferma del rlcatto de-
mocristiano giunge la notizia 
del rinvio della seduta dei 
Consiglio provinciale che si 
doveva riunire secondo preci-
si accord! con i capigruppo. 
sabato prosslmo, con all'ordi-
ne del giorno lelezrone dei 
rappresentanti della Provincia 
nel Consiglio di ammimstra-
zione deU'ospedale di Viterbo 
dove da anni e in pledi una 
gestione commlssariale e al-
i'lstituto autonomo case popo 
lari 11 cui Presidente e ap 
punto un socialista. 

Piu mezzi ATAC e meno passeggeri 

Domenica non si e avuto 
I'esaurito su bus e tram 

Molti romani hanno approfittato della buona giornata per fare passeg-
giate a piedi - Le cifre fornite dall'azienda dei trasporti - leri un'altra gior
nata «critica» per il traffico - Necessario potenziare il mezzo pubblico 

Domenica vi sono stati affollamenti agli autobus e ai tram sol tanto in alcune ore di punta 

Nella terza domenica «sen-
za auto? la maggioranza dei 
romani ha preferito restare in 
casa (come dimostra il mag-
gior consumo di energia elet-
trica) o uscire a piedi appro-
fittando della bella giornata. 
I passeggeri sugli autobus e 
sui tram dell'ATAC sono stati 
infatti l'otto per cento in me
no rispetto a domenica scor-
sa: 2 milioni e 488 mila in 
tutto. Forse ha contribuito al
ia scelta la negativa espe-
rienza fatta nei giorni 8 e 9 
dicembre. quando i mezzi del
l'azienda dei trasporti risul-
tarono del tutto insufficient! 
alia massiccia richiesta. C'e 
comunque da registrare che 
la diminuzione dei passeggeri 
e stata propizia giacche do
menica scorsa non sono cir-
colate 1.800 vetture, come era 
stato pronosticato, ma solo 
1.420 (circa 180 in piu delle 
precedent giornate di <t au-
sterita »). 

II pronoslico del « plenum > 
era stato fatto un po' uttimi-
sticamente dai dirigenti del
l'ATAC dopo l'accordo rag
giunto coi sindacati sull'utiliz 
zazione di tutto il personate 
nei giorni festivi. L'accordo e 
pero giunto all'ultimo momen
to e non e stato possibile ma-
terialmente avvisare tutti i di-
pendenti e interpellarli se era-
no disposti a spostare il ri-
poso domenicale in un g'orno 
feriale. Infatti. rispetto a do
menica 9 dicembre, i dipen-
denti in piu erano 500 coi qua
li e stato possibile incremen
t a l del 14 per cento le vet
ture circolanti. Nonostante 
questa c disponibilita > i pas
seggeri, come dicevamo, sono 
stati quasi due milioni e mez
zo, cioe il 40 per cento in 
piu rispetto ai giorni feriali 
e il 20 per cento in piu al-
l'ultima domenica che ha pre-
ceduto i provvedimenti gover-
nativi di « austerita >. Anche 
i taxi sono stati « rinforzati »: 
dai 1.500 circolanti nelle pre
cedent! domeniche « senza au
to * si e passati a 1.800. Que
sto ha pennesso una maggio
re disponibilita. tanto e vero 
che domenica mattina alcuni 
taxi si sono visti finalmente 
liberi in attesa di clienti nei 
punti di raccolta. 

Nel corso della settimana. 
secondo quanto si e appreso, i 
sindacati terranno un'assem 
blea generate del personate 
ATAC per informarlo sull'ac-
cordo raggiunto per lo spo-
stamento dei giorni di riposo. 
I dipendenti saranno liberi di 
rinunciare o meno al riposo 
domenicale. utilizzando un 
giorno feriale. 

Nonostante la leggera dimi
nuzione di passeggeri. anche 
domenica scorsa si e avuta la 
conferma che Tunica via di 
uscita al caos quotidiano del 
traffico e quella di far fun-
zionare a pteno ritmo i mez
zi pubblici- Al punto in cui 
siamo giunti si pud dire che 
ogni passeggero in piu sul 
tram o sulTautobus e una 
macchina in meno al grovi-
glio di lamiera che attana-
glia - le strade. Anche ieri si 
e avuta una giornata «criti
ca » per la ciroolazione: nel
la tarda serata numerosi pun
ti c nevralgici > della circola-
zione sono rimasti bloccati 
provocando un caos generate 
in tutta la citta. Lunghe co 
lonne di auto si sono formate 
in ogni zona, con paurosi e 
inestricabili ingorghi. Ci so
no volute diverse ore prima 
che ritornasse la normalita. 
La giornata di ieri e il primo 
esempio di quello che saran
no le giornate c calde » die 
precedono le feste natalizie. 
Un altro esempio che deve 
spingere le autorita a poten
ziare al massimo i servizi 
pubblici e a prendere drastici 
provvedimenti. 

« Colpo grosso » in una gioielleria di via della Scrofa 

In quattro armati di mitra 
rapinano trecento milioni 
Rapine ai danni di una banca, di un nolaio, di fre taxisti • A uno dei Ire conducenli, in 
servizio nella nolle di domenica, e slafo sottralto anche il mezzo (rifrovato brucialo) 

Rapinatori in piena attivi-
ta nella giornata di ieri. II 
colpo piu grosso e stato mes
so a segno ai danni di un 
gioielliere, Renato Quattrocco-
lo, titolare di un negozio di 
preziosi in via della Scrofa, 
45: non meno di trecento mi
lioni in gioie di ogni specio 
sono stati sottratti dai rapina
tori. Erano circa le 18,30 quan
do quattro individui masche 
rati, armati di mitra. sono 
scesi da una FIAT 124 nera 
fermatasi giusto dinanzi alia 
pioielleria: si sono preci pita 
ti di corsa all'interno del ne
gozio e puntando le armi sul 
proprietario hanno comincia-
to a far man bassa di quan
to hanno trovato a portata di 
mano, nelle vetrine e infme 
nelle cassette blindate. Quindi 
sono risaliti in macchina e 
sono scomparsi. 

Assai meno redditizie le ra

pine compiute, probabilmen-
te da delinquent di piccolo 
taglio, ai danni di tre condu-
centi di taxi, in servizio nel
la notte tra domenica e lu-
nedl. Le vittlme sono Vin-
cenzo Laborato, 43 anni, Ar-
naldo Salvatorl, 31 anni, Pie-
tro Del Vecchio, 40 anni. 1&. 
meccanica dei colpi e stata 
pressoche identica: due gio
vani sono saliti sui mezzi gui
de ti dai tre conducentl, si so
no fatti condurre in una zo
na di periferia e 11 hanno co-
strettl a versare 11 ricavato 
del turno di lavoro (in me
dia, attorno alle 20 mila lire). 
II Del Vecchio e stato anche 
privato del taxi, rltrovato 
mezz'ora dopo, semi-carbonlz-
zato, in via degli Alberlnl. 

Nella mattlnata. ancora ra-
pina nello studio del notalo 
Nicola Rutfolo, in via Giovam-

battista Morgagnl: quattro 
giovani mascherati e armati 
di pistole e di un fucile a 
canne mozze hanno" nnchiuso 
le impiegate in uno stanzlno 
razziando quindi denaro con-
tante, cambiali, assegni per 
una somma ancora non accer-
tata. 

Infine, alle 13. enneslmo 
«colpo», stavolta contro la 
agenzia della Cassa di Rispar-
mio di Roma, a Campagna-
no Romano, pochi chilome 
trl a nord della citta. Due 
bandit! con sciarpe sul volto 
sono entrati. pistole alia ma
no, nell'agenzia e dopo aver 
costretto gli impiegati a 
sdraiarsi per - terra si sono 
impossessati di 4 milioni di 
lire in contanti. Finale di 
prammatica: a bordo di una 
Alfa 2000. risultata poi ruba 
ta, i malviventi sono scorn 
parsi nel nulla. 

I teppisti provenivono dal covo missino di piazia Verdi 

Vile aggressione fascista 
alia sezione PCI di Parioli 

Aggrediti i compagni che erano in sezione con spranghe di ferro, mazze e 
bottiglie • Riconosciuti alcuni caporioni - Distrutta la bacheca del giornale 

Nuova grave aggressione fa-
scista contro la sezione Pario
li del nostra partito. Ieri po-
meriggio una trentina di tep
pisti. provenienti dal covo mis
sino di piazza Verdi, hanno 
aggredito i compagni della no
stra sezione di via Scarlatti. 
che in quel momento stavano 
compilando alcuni volantini. I 
teppisti, che si erano nascosti 
nei pressi della sezione, han
no atteso che due loro com-
pari cominciassero ad affigge-
re manifesti provocatori su 
quelli del PCI che si trovava-
no a hanco deU'ingresso della 
nostra sede. Non a poena i no-
stri compagni hanno detto lo 
ro di andarsene e scattata la 

aggressione. Da dietro un an-
golo. i teppisti, tra i quali si 
distinguevano Luigi Indri, con-
sigliere di circoscrizione del 
MSI e Mario Pedi segretario 
del Fronte della gioventu. si 
sono scagliati contro i nostri 
compagni, una decina in tutto. 
Gli squadristi del MSI. dopo 
aver distrutto la bacheca del 
giornale e strappato alcuni 
manifesti. hanno lanciato bot
tiglie vuote, spranghe di fer
ro e mazze contro i giovani 
che si trovavano sulla porta. 
Luca Odevaine giovane com
pagno della FGCI e stato fe 
rito ad una mano. Prima che 
giungesse la polizia i teppisti 
si sono ritirati nel loro covo. 

Assemblea 
antifascista con 
Ferruccio Parri 

Oggi, alle ore 11, si ter
ra un'assemblea antifasci
sta aperta al Li ceo Spe-
rimentale di via Panzinl 
n. 4, con la parfecipazione 
di tutte le scuole della zo
na: c Archimede », c Mat-
teucci », « Orazio », C 0 . 
c Angelo Celli ». Interver* 
ra il compagno Ferruceto 
Parri. 

Oltre 3 0 0 detenuti rifiutano di tornare in celia 

Nuova protesta a Rebibbia 
I carcerati sollecitano la riforma dei codici e deH'ordinamento carcerario 

Trecentottanta detenuti del 
reparto c G 11 > del carcere di 
Rebibbia hanno cominciato 
stasera una manifestazione di 
protesta per sollecitare la ri
forma dei codici e deH'ordi
namento carcerario. I detenu 
ti, per la maggior parte in 
attesa di giudizio di primo 
grado, al termine dell'ora del-
l'c aria > si sono rifiutati di 
entrare nelle celle dicendo 
che intendnno trascorrere la 
notte nei corridoi del carcere 
dove sono gia stati portati 

diversi materassi. 
La manifestazione — secon

do quanto ha riferito un fun 
zionario del carcere — non 
desta preoccupazione. L'ulti-
ma volta in cui i detenuti di 
Rebibbia fecero manifestazio-
ni per richiamare la atten-
zione dell'autorita sulla neces
sity della riforma carceraria 
risale aH'ottobre- In quell'oc-
casione i detenuti per oltre 15 
giorni rimasero asserragliati 
nei corridoi. battendo le ga-
vette contro le sbarre di ferro. 

Cull a in casa 
Panarella 

II collega Giancarlo Panarella, 
dell'ullicio stampa della Conlindu-
ttria. e papa per la second* volta 
La gentile signora Elke Schumache; 
Panarella ha dato alia luce un vi-
tpo maichietto che tar i chiamato 
Cristian. Giovanni, Carlo Alia Ul-
gnora Elke, all'amico Panarella\a 
alia piccola Elena che potra « | 
briacciare un tratallin*. ka pM viva, 
lelicitaiioni. 
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Bloccato ieri mattina lo stabilimento di Colleferro 

Vasta partecipazione al convegno pe r lo sviluppo economico nella... valle 
del Sacco — Le richieste dei sindacati per un nuovo ruolo dell'azienda 

SALVARE LA PINETA SACCHETTI 
Domenlca mattina, •• mlgliala dl - bambini, la

tere scolaresche, Insegnantl, • genitorl, hanno • 
parteclpato ad una manifestazione all'lnterno 
della Plneta Sacchettl. Anche su questo magnifico 
parco, di 160 ettar i , hanno m e « o sit occhl di
verse tocleta edillzle ed ormal non si contano 
plii le richieste dl llcenze dl fabbrlcazione che 
In Comune aspettano una f l rma . •. 

Nel corso delta manifestazione hanno parlato 
brevemente I rappresentanti dei varl comltati, 
Angelonl, Cuozzo, Voto, Postlgllone, Donato, la-
covonl, LVOltavio, Lombretti delle A C L I , Prasca 
conslgliere. comunale del PCI e altri rappresen
tanti del PS I , P S D I , e della sinistra DC. 

N E L L A FOTO: un momento della manifesta
zione dl domenlca 

Mentre il centro sinistra sceglie la strada del rinvio 

II PCI indica in Campidoglio 
la via per uscire dalla crisi 

Precise proposte avanzate sui problemi del decentramento, deH'edilizia 
economica e popolare e dell'assetto territoriale • L'intervento del compa-
gno Ugo Vetere- II PSI giudica serie e responsabili le richieste comuniste 

Mentre la DC ed il centro-
sinistra hanno deciso leri una 
nuova «pausa d'attesa» per 
il dibattito urbanistico ormai 
rinviato al prosslmo anno, e 
per la cosiddetta «verifica», 
11 PCI ha lndlcato leri in 

Gli ECA del Lazio 
minacciano 

di sospendere 
Tattivita 

Oil enti comunali dl assl-
stenza del lazio minacciano 
di sospendere l'attivita se non 
saranno accolte alcune richie
ste formulate nel corso dl un • 
incontro awenuto leri matti
na fra tutti 1 presldenti degli 
enti della Regione. Le richie
ste sono: 1) erogezione degll 
fitanziamenti gia dispostl a 
conguaglio del 1972 e per il 
1973; 2) un contribute straor-
dinarlo per 11 1973 sui residui 
del bllanclc reglonale ;3) per 
il 1974 gli stanziamenti devono 
essere commisurati a quelll 
che precedentemente erogava 
lo Stato, magglorati del •.10 
per cento; 4) in sede di ri-
partizlone del fondl si deve 
tener conto del personale pro-
prlo a dlsposlzlone degli ECA. 

Consiglio comunale, con un 
intervento del compagno Ugo 
Vetere, la via per uscire dalla 
crisi e daU'attuale situazlone 
di immoblllsmo. H PCI — ha 
detto Vetere — non contesta 
al partiti del < centro-sinistra 
di misurarsi e dl trovare un 
accordo, ne dl affrontare 1 
loro problemi dl assetto in* 
terno, ma rigetta 11 metodo 
secondo 11 quale devono essere 
1 lavoratori, la citta a pagare 
il prolungarsi indefinito e ste
rile della trattativa. 

In sel mesi carichi di pro
blemi e di tensionl (carovita, 
questionl igieniche, problemi 
della crisi energeUca) la DC 
ed 11 centro sinistra hanno elu-
so 11 compito dl gestlre il rap-
porto fra Consiglio comunale 
e cittadini, fra istituzionl, la
voratori e ceti intermedl, esi-
genza fondamentale per ren-
dere salde le istituzionl de-
mocratiche. Solo - l'inizlativa 
del PCI ha colmato questo 
vuoto. Ne vi e stato in tutto 
questo periodo alcun tentatlvo 
serlo delle forze democratl-
che dl centro sinistra di svol-
gere un ruolo piu avanzato 
capaoe di portare un contri
bute al superamento dell'at-
tuale situazlone di stailo. I 
problemi intern! sui quail di-
scutete. privi di connesslone 
con le real! eslgenze della 
citta, si sono rivelatl falsi pro-

In Campidoglio 

Forte protesta 
delle donne 

di Tiburtino III 
Forte protesta leri mattina 

In Campidoglio degli assegna-
tarl delle case dl via Monti 
del Pecoraro (Tiburtino III). 
Costnute daUTACP, le case 
non possono essere assegnate 
perche manca il collettnre. I 
lavori erano cominciati. ma 
sono stati Unprowisamente 
aospesi. Di qui la protesta 
degli assegnatari che, oltre-
tutto, sono costretti a passare 
molte notti all'aperto per 1m-
pedire che gli appartamenti 
slano occupaU da altre fa-
miglia senza casa. 

Ieri mattina, le donne di 
Tiburtino, hanno dimostrato 
nell'aula consillare. Poco pri
ma, nel corso del suo inter
vento, 11 compagno Vetere a-
•era portato il caso di Tibur
tino come esemplo dell'atteg-
giamento incosclente della 

Giunta. Dopo le grida dl pro
testa delle donne. vi e stato 
un intervento dei vigili> ur
ban! che, su online del sin-

- daco, le hanno splnte via dal-
1'aula di Giulio Cesare. Qufndi 
una delegazione di donne, ac-

> compagnata dal compagni 
<Tozzettl, Gerindi e dalla rom-
pagna Ciufflni. e stata rioe-
vuta dairassessore Crescenzi, 
il quale si e lropegnato a far 
rlprendere J lavori per 11 col-
lettore. Mercoledl* mattina 
1'assessore ricevera dl nuovo 
una delegazione. II Comune 
e stato anche impegnato ad 
un'opera di vigilanza per Im-
pedire che le case slano oc-
cupate. E' stato anche chie-
sto che le famlglle che hanno 
occupati 1 120 appartamenti 
di San Basllio slano slstemate 
altrove e che gl! edlflci slano 
consegnati agii assegnatart 

NelPrttituto profotsionale Locatolli 

Studenti protestano 
per il IV e V anno 

d i studenU dell'isUtuto »vo-
fesskmale LocatelU (in via Casal 
de Merode) hanno bloccato ogni 
attivita della loro scuola per 
protestare contro la mancata 
Istituzione del quarto e quinto 
anno di corso per gli elettromec-
canici. I giovani sono riuniti.in 
assemble* permanente. 

Nell'istituto, inoltre, mancano 
alcuni laboratori e la palestre, 
Oil ultimi ami di corso per go 

•aid 

al c Duca d'Aosta », ma le class! 
di questo istituto, che gia svol-

f[ono i doppi turn!, sono sovraf-
dilate. cCid comporta — e 

detto in un voiantino — la for-
mazione, nella cerchia dei H-
cenxiati dalle terze, di una gra-
duatoria in base alia quale 
vengono poi scelti i giovani me-
ritevoli" di frequentare il quarto 
anno. Questa seleziane umflia 

^
studenti esclusi ed impedisce 

godert del diritto alio studio*. 

blemi. Di fronte ad una sltua-
zione drammatica, i partiti 
del centro-sinistra sono rima-
sti nei limiti di uno scontro 
arcalco, per molti versl anco-
ra misterioso. E intanto paga 
la citta, paga la democrazia 
in termini di sfiducla, e in 
termini dl incertezza. Non e 

piu posslbile contlnuare in que
sto andazzo. Noi non lottlamo 
per una crisi, anche se que
sto potra essere lo sbocco. 

II gruppo comunlsta ha chle-
sto inoltre, sui problemi speci-
ficatamente urbanistici: l'unl-
ficazione dell'ufficlo espropri, 
l'adozione dl tutte le mlsure 
capaci dl rendere immediata-
mente aglblli le aree per 1 
pianl dl zona della 167 per 1 
quail - gia esistono f inanzia-
mento e llcenze (100 mila stan 
ze), 11 controllo dei program-
mi gia attuatl (art. 16 della 
167) pari a 30 mila stanze, 
rassegnazione alle cooperative 
dl 3 miliardl per 11 credito 
agevolato, un incontro fra Re
gione, IACP e commisslonl 
per la verifica dei decreti dl 
esproprio e la reallzzazione 
dei pianl dl programma di 
edillzia popolare, un incontro 
con la Regione per le que
stionl relative all'assetto ter
ritoriale. *••• v • 

L'lniziativa del gruppo co
munlsta e stata cosl al cen
tro del dibattito. Da un late 
le destre hanno tentato di 
farsi spazio attraverso 1 var-
chi delle lnademplenze della 
Giunta verso soluzlonl com-
missariall, dall'altro 11 cen
tro-sinistra non ha potuto op-
porre un secco rifiuto alle pro
poste del PCL Vi e stato un 
Intervento del socialista Fra-
iese che ha definite serie e 
responsabili le richieste oc~ 
muniste, chiedendo che la 
Giunta le discuta. Darida, a 
nome della Giunta, ha accet-
tato la prima parte dell'or-
dine del giorno del PCI che 
sara comunque discusso nella 
prosslma seduta. Una propo-
sta liberale per l'inizlo im
mediate del dibattito urbani
stico e stata respinta dalia 
raaggioranza di centro-sini
stra. II PCI si e astenuto. 
Rispetto al confronte fra i 
quattro partiti esso ha 
reglstrate la tendenza da par
te della DC (BecchetU) a ml-
nlmizzare sui contnuto nel 
contenuti e da parte del PSI 
(Frajese) a documentare In 
vece 1'esistenza dl consistentl 
divaricazionL Noi lottiamo — 

ha proseguito Vetere — ma per 
dare rtsposte collegate ad un 
processo dl crescita reale e 
al bisosnl real! della citta. 
Per Questa ragione. i comunl-
sti, mentre il centro-sinistra 
gioca ancora la carta del rin
vio. avanzano precise concre
te proposte — formaiizzate in 
un ordine del giorno — per 
ottenere un impegno della 
Giunta: 1) a convocare le 
commission! consiliari compe
tent! per la verifica deli'at-
tuazione degli ordlni del gior
no approvatl dal Consiglio sui 
problemi dell'occupasione, sui 
caro-vita, sulla scuola, sui 
traffico, sulla salute e sulla 
crisi energetica, in modo che 
le suddette commissioni slano 
in grado dl seguire costante-
mente tale attuazlone riferen-
do mensilmente, a partlre dal 
gennalo 1974. al Consiglio co
munale; 2) a presentare lm-
mediatamente alle circoscrl-
zioni la proposta dl bilanclo 
1974 in connesslone al piano 
dl lnvestimentl pIurlennalL in 
modo che il Consiglio comu
nale possa Inlziame l'esame 
non oltre 11 31 gennalo 1974; 
3) a convocare la commis-
slone consillare per 11 decen
tramento tempestivamente. In 
modo che nella seconda de
cade dl gennalo possa essere 
Illustrate al Consiglio comuna
le K>_ state reale dl attuazlone 
del defantramento. 

Sciopero al cento per cento 
negli stabilimentl SNIA di 
Colleferro e vasta partecipa
zione al convegno sullo svi
luppo nella valle del Sacco: e 
stata una importanle giomata 
di lotta quella di ieri per i la
voratori della SNIA-Montedi-
son impegnati in una difllcile 
quanto importante vertenza.' 

Al convegno svoltosi nel ci
nema Vittorio Veneto gremito: 
dl lavoratori e organizzato dai 
sindacati metalmeccanici e 
chimici provinciali e dalle or-; 
ganizzazioni camerali hanno 
preso parte oltre agli operai1 

delle fabbrlche di Colleferro; 
e Ceccano, studenti, delega-; 
zioni ' di edili,; di lavoratori 
della Calce e Cementi, della 
FATME. i sindad dl Carpine-
to , Segni e Corga, rappre
sentanti delle forze politiche 
democratiche.. Per U PCI i 
compagni Falomi e : Imbello-
ne rispettivamente della se-
greteria della Federazidne ro-
mana e del comitate regiona-
le; Maflloletti. per il gruppo 
senatbriale, • Berti,. Velletri e 
Morelli per il gruppo region'a-
le, nonche i dirigenti1 di zo
na. Per ia DC e intervenuto 
il segretario della sezione lo
cale, cosi per il PSI e per 
ilPSDI. • . • • 
' Al centro del dibattito • il 

ruolo che la SNIA uno del piu' 
grandi. monopoli italiahi, che 
e presente nella regione' con 
ben cinque stabilimenti, deve 
svolgere nel - quadro di un 
diverso sviluppo ~ economico 
fondato sui grandi consumi 
sociali. '''-:' •'•• • •; *s 

Nei pianl del monopolio so
no previsti investimenti di set-
te miliardi che perd dovreb-
bero essere destinati a poten-
ziare quasi esclusivamente il 
settore delle fibre tessili. tra-
scurando invece branche pro-
duttive di rilievo che potreb-
bero avere una importante 
funzione sociale.. ; - ,,.•-

Questo prosegue - una ten
denza gia messa in atto dalla 
SNIA in questi ultimi anni. 
< Dei 14 miliardi — ha sotto-
lineato -Vettraino, segretario 
della Camera del lavoro nella 
sua relazione introduttiva — 
investiti negli ultimi tre anni 
a Colleferro solo il 15% e 
andato al settore meccanico, 
il resto e stato destinato al 
settore chimico. Ci& a dimo-
strazione della linea di pro
gressiva smobilitazione - della 
produzione - meccanica e in 
parte di quella impiantistica, 
alia quale si accompagna Tat-
teggiamento negativo riguar-
do alia richiesta dei lavora
tori di essere inquadrati nel 
contratto dei v metalmecca
nici*. .••->"-' 
- - Alle scelte aziendali i sinda
cati oppongono scelte del tut-
to diverse, che possono esse
re cosi sintetizzate: 

1) > ammodernamento " del 
gruppo; offldne Colleferro e 
sviluppo del settore impianti
stica e carpenteria pesante in 
una logica di integrazione con 
gli altri stabilimenti, per. il 
potenziamento del settore di 
costruzione degli impianti e 
in quello - relativo al grande 
macchinario chimico-tessile; 
: 2) sviluppo e ' ammoderna
mento dell'intero settore fer-
roviario e specializzazione nel 
settore interfrigo e containers; 

3) precisazione del program-
mi per il settore aerospaziale 
e loro potenziamento; riorga-
nizzazione deU'aerchemie e 
centri di ricerca; sviluppo del 
settore propellenti e polveri 
a tripla base: : 
' 4) consolidamento del setto

re munizioni. anche nel qua
dro del piano di integrazione 
con gli stabilimenti SIPE-
Montedison e Castelfranco 
Veneto che riservi al com-
plesso locale produzioni spe-
ciflche; :=-.. r. 

; : 5) potenziamento degli im
pianti di anidride italica e 
programma specifico per la 
anidride makica. gli esteri 
fosforici, materie di base per 
tutta una serie di produzioni 
mamfatturiere , (fibre sinteti-
che. poliestere, solvent! ecc); 

6) ampUamento degli im
pianti resine poliester; 

-- 7) potenziamento degli im
pianti per prodotti di uso do-
mestico. 
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PRIMA Dl BOHEME 
E NUOVA EDIZIONE 

Dl GAZZA LADRA 
ALL'OPERA 

- Domanl, alia 20 (si prtga dl •' 
fare atttnzlona all'orarlo) Urza 
raclta in abb. all* prima stri l i 
• La Doham*» dl Glacome Ptic-. 
elnl In nuovo allastlmtnto (tagl. 
n. 13) conctrtata • dlratta oi l . 
maestro' Nino Stnzogno, ragla di 
Ssndro Stqul, scan* dl Pitrlulgt 
Samorltanl, coituml di Patar Hall, 
maestro del coro Augusto Parodl. 
Interpret! principelit Glonna Ami-
to, Edith Martelll, Umberto Grllli, 
Rolando Panerel, Nicola Zaccarla. 
Glovedl, alle 20, nuova edizlonc • 
di < Gizza ladra » dl Roiilnl. 

^ : CONCERTI ;; 
ACCADEMIA FILARMONICA (Via 

Flamlnla 11 • • Tel. 360.17.52) 
: Domanl alle 21 II T. Olimpico 
, (P.xza Gentile da Fabrlano) con-
' certo dedlcoto a qulntetti con due 
. viole Mozart (tagl. 11) esegulti 
.dal Qulntetto Heutllng. Biglletti 

In vendita alia Fllarmonlca. 
ISTiTUZ. UNIVERSITARIA DEI 

CONCERTI (Taletonl 860.195 -
492.72 .34 /S) 
Alle 20,45 all'Auditorlo S. Leo
ne Magno (Vie Bolzano, 38) 

• concsrto del - chltarriita Allrio 
Diaz. In programma muslcfie di 
Mudarra, Vlsae, Bach, Lauro, 
Rodrtgo, Duarte, De La Maze. 

MOSTRA CONTEMPORANEA (Par-
chegglo dl Villa Borahet*) 
Aperture della mostra alle 10-13 
a 16-20. Informaz. tel. 4754107. 

SALA BORROMINI • ORATORIO 
SECOLARE (P.zxa Chleea Nuo
va 18 - Ponte) 
Sabuto alle 16,30 concerto del-
I'Ottetio vocale italiano, Muslche 
dl Gestoldl, Mozart, Brahmi, 

< Anonlml, Bartok, Blanco Natale. 
Inaresso llbero. - ,;,;, >s>"j ' 

PROSA - RIVISTA 
ABACO (Lungotevere Mellinl 33A • 

Pratl • Tel. 382945) 
Alle 21 Teatro Ricerca del Tea-

' tro dl Roma dir. da F. Enriquez 
pre*. II Gruppo Sperimentazlone 
Teatrale dir. da M. Riccl In « La 
Ire melarance » 2 tempi di M. 

Ricci. Prenot. al bott. ore 11-13 
e 16-19. 

ARGENTINA - TEATRO Dl RO-
, MA (Largo Argentina, 601 • 

Tel. 6544601) 
Alle 20,30 famll. Renato Rescel 
II • I I capltano dl Koepenlck a 
di C. Zuckmayer. Regie S. Bol-

- chi. Produzione Teatro Stabile 
Friuli Venezla Glulla. 

BELLI (P.Z2B S. Apollonla 1-A • 
Tel. 6894875) 

; Alia 17,15 la Coop, teatrale G. 
• Belli pres. « Pranzo dl femlglia » 

di R. Lerici. Regie Tinto Brait. 
( V M 1 8 ) . Ultima settimana. 

CENTOCELLE (Via del Caatanl. 
201 A) • ' 
Eccezionalmente da oggi a ve-
nerdl alle 21 II Gruppo teatrale 

< argentlno « Once Sur a presenta 
, m La mamma Argentina > tpetta-

colo teatrale con canti sud-ame-
rieani. 

CENTRALE (Via Celse, 6 • Tele-
fono 687270) : 
Alle 17,15 famll. la C la Del 

. Malinteso pres. • Gli Indlfferen-
ti » dl Moravia • Squarzlna con 
Brancati, Bussollno, Ptaz. Tusco, 
Valente. Regla N. Bellei. Scene 
e coituml T. Rossati. 

CIRCO SUL GHIACCIO 
Per la prima volta a Roma,' Viale 
Tiziano, dal 21 dicembre con 

' Moira Orfel a Rita Trapanese. 
Prenot. CIT, Piazza Repubbllca 
tel. 479041 • 481141 e Clrco 

' tel. 3606500 • 3606544. 
DEI DIOSCURI • ENAL-S ITA 

(Via Piacaiua 1 • Tel. 4755428) 
• Domanl alle 20,15 II G.A.D. • II 
Siparietto a pres. • Amid per la 

- • pell* > commedia brlllante di Ba-
.rillet e Gredy. Regia Marisa Ce-
ruccl. 

DEI SATIRI (Via Grotteplnta 19 , 
Tat. 565352) 
Alle 21 la Coop, dell'Atto.pra-
tenta. « l a vlalonl dl Slmbno Ma-
chard » dl B. 'BrecmV Ragla M. 

-Morgaa-Mutica-di Haoa Hai*lprv 
Nov. ass. par Roma.-. 

DELLE ARTI -OPERA DUE (Via 
Slcllla 59 - Tel." 480564) ' 

. Venerdl alle 20,30 prima, Anna 
Maria Guarhleri a Umberto Or-
sini in « L'eroa borgheae»» di 
Care Sternhelm con L Trots!. " C 
Gellt. O. Parmeogiahi. G. Catan-
dra. Regia Mario Mlsslroll. -

DELLE MUSE .(Via Forll, 4 3 . 
. TaL 862948) v . . • . - • ; . , -

Alle 21,30 Floranzb Fiorentlnl 
-prasanta « A no! d ha roviaate 
• la floarratU » di Ghigo De Chlara 
' e F. Fiorentlnl con R. Rocchattl. 
- G. tsidori P. Gettl. T. Gatta, L. 

Lo Verde, S. Starr a Mila. Coreo-
gratta di Mario Danl. Esectnioni 
muslcali A. Sattto a P. Gatti. 

OE' SERVI (Via dal Mottaro 2 2 • 
Tel. 6795130) 

V Alle 21 2 . mese la Cia da Scrvl 
In « Roma che nun ca ata > di C 

.' Oldani. Regia F. Ambrogllnl con 
S. Altleri. M. Novella, R. Lupl, 
G. Mainardi, W. Moser, M. Pran-

-• do, L Soldatl. Scene di Glampi-
stona. 

. ELISEO (Via Nastonala 183 • Ta> 
lefone 462114) 

- Riposo. Domanl alia 21 la Cia 
Alberto Lionello con V. Valeri 
pres. la novitk c L'anitra all'aran-
da » di Home a Seuvajan. Regia 
A. Lionello. Scene L. Lucantini. 

LA COMUNITA' (Via Zanasxe 1 • 
Tel. 5817413) 
Glovedl alia 21.15 la Comunita 
Teatrale Hellene pres. la Cia 
c Lo Stanzione a e M . Aspinali 

/ tn « Norma > con G. Cagna, N. 
Marttnelli, F. Cusdni. B. Mar-

' giotta. G. Biison. Al piano Ric-
cardo Fllipplnl. 

MARIONETTI AL ' PANTHEON 
(Via taate Aaeaftco, 22 • Ta> 

': lafene 832254) 
Sabato alia 16.30 !e Marionette 

-. degli Accettella In > Urtfoento dl 
lallaja a ptraplnetla a Haba musi-

' cele di Icara a Bruno Accettella. 
' Muslche Manual De Sica. Ragla 

autorl. 
PARIOLI (Via G. Boral. 20 • Te-

tofoal 874*51-803523) 
Venerdl alia 20,30 predsa. pri
ma, la C la del Teatro Stabile 
Italiano con Fepoino De Filippo 
pres. « L a tottera 41 aaasmaa a 
farsa In due tempi di P. Da Fi
lippo. 

OUIRINO • B.T.I. (Via MTaaaettt 
n. 1 - T«f C794S8S) 
Alia 20,30 cprima famll. sere-
l ea le C la dl prose Tino Buez-

.. ~ zelll, pres. « La ilaanaieilewi a 
• dl Italo Svavo con Tino Buaz-
: zelli. L. Caril. M- De Francovich. 

N. Languasco. Regia di E. Fe-
noglio. 

• ' . - iv . 

Schermi e ribalte 
a w ffiti'.') 

F. Cre-
Harlow, 

RIDOTTO ELISEO (Via Nailonala 
183 - Tel. 45099) 

• Rlpoio. Domanl alia 21,15 la 
,". C l a Silvio Spacceii pres. la nov.. 
• per I'ltalia « Un bambino blu a 

':<. palllne glalle a dl A. Gangarosia. 
: Messa in scene di Ceiarlnl da 

Sanlgallia. ••*••-* 
ROSSINI (Pluza 5. Chlara, 14 • 

Tel. 6793966) 
' Alle 21,15 lo Stabile dl prose 

romana dl Checco e Anlte Du
rante cor) Leila Duccl„Sammartin, 

' Marcelll, Peuinge, Relmondi, 
-, Merlino, Mura, Pozzl pelsuccesso-

... comlco • Penslone • La .tranquil-
llta a di E. Cagllerl. . Regla C. 
Durante. 

IANGENESIO (Via Podgora 1 • 
Tel. 315373) 
Alle 21,15 le Cla del Sanger.e-

' sio presenta « La nuova Isola a 
del plnguini) novite itatiana dl 
Alfredo Balduccl con B. Alessen-

•• dro, C. Barllll, F. Morlllo. Regie 
Lulgl Tani. 

SIS1INA (Via flstlna • Telefono 
4756841) 
Glovedl alle 2 1 , prime, Walter 

, Chlarl, Iva Zanlcchi, Tony f\e-
. nls nello . spettacolo muslcele 

c Tre noi a con Carlo Campsnlnl 
a Marco Bcrnech. Orchistra Pep-
pe Csrdlle. 

TEATRO CIRCO DEL TEATRO Dl 
ROMA (Plana Antonio Man-
dnl • Tal. 3604645) 
Alle 21 • Red Buddha Theatre » 
in « The man from East a opera 
rock ldeata, muslcate e dlretta 
da Stomu Yemash'ta. Informaz. 
bott. teatro 3604745 • 3603849. 

TEATRINO ENNIO FLAIANO • 
. TEATRO Dl ROMA (Via S. Ste-

feno del Cacco 15 • Tel. 688569) 
Alle 21 famll. « AAAAAhhhhht 
ovvero evviva tl Grand GulHol » 
dl Mercello Aste. Regie dell'eu-
tore, 

TEATRO PER BAMBINI AL TOR-
CHIO (Vie E. Moroslnl 16 • Tre-
stevere - Tel. 582049) 
Giovtdl alle 16,30 • La stelle 
sui eomd a dl Aldo Glovannettl 
con le partecipazione del plccoli 
spettetori. 

TORDINONA (V. Acquasperta 16 • 
Tel. 657200) 
Alle 21 la Coop. Gruppo Tca-

' tro di Roma pres. • Marat-Sade a 
;; di P. Weiss con la regie di G. 

Manonl.. r 

VALLE - E.T.I. (Via del Teatro 
Valla 23-A - Tel. 653794) 
Riposo. Domeni alle 21,30 la 
Cla dl proia Albanl, De Lullo, 

- Falk, Morelli, Steppe, Valli, pres. 
« Stesera Feydeau a spettacolo in 
2 parti di G. Feydeau. Regla 
Giorgio De Lullo. Scene a costu-
mi dl Plerlulgi Pizzi. Ultimi glorni 

CABARET ; 
AL PAPAGNO (Via dal Leopar-

do, 31 - Tel. 588512) 
Alle 22,30 F. Borelli, 
monlni, E. Grassl, Y. 
G. Pagnani, P. Roccon in « E' 
la Una del rnondo a di G. Finn. 

AU CABARET (Via Monte Ta* 
stacdo, 45 • Tal. S745368) -
Alle 22,15 Madame Meurice 
pres. • La Reglne a con L. Tec-
coni, S. BlenchI, F. Romel, A. 
Pallavldno. Al piano M.o L. 
Coralio. 

FANTASIB Dl TRASTEVERE 
Alle' 21 - spettacolo di folklore 
Italiano con cahtantj e chitarrlsti. 

FOLKSTUDIO (Via G. SaJcchl S . 
Tel. 5892374) 
Alle 22 Jazz a Roma presente 
II Querteno di Tommaso Vitto-

. rini con A. Urso, G. lacoucci, 
M. Morandl. 

IL CARLINO (Via XX Sattembre 
92 • Tel. 4755977) 
Alle 22 Cestaldo a Faele pres. 
Anne Mezzameuro e 1 Vlenella 
In « Mamma sono Unto fellce a 

". con Nello Rlvie, C Spade a F. 
Agostlhi. Regia G. Beirut!. Al 

' ' piano F.I Di Gennero. Muslche 
- di Carlo Lanzl. Coreografle M. 

Danl. • 
IL PUFF.(Via G. Zanaxto.4 dietro 

aiwM Isparte nreir5«107al); 
' Alia' 22,15 « Fratelli (fltaglto a! 
,di Jurgens con L. Fiorlni, E. Eco, . 

" R.' Liica,' G. Gentile e con T. Ucd. ' 
All'organo . Giuliani, Fabio alls ' 
chitarra. j • 

INCONTRO (Via dalla Scale 6 7 -
Tal 5895172) 

' Alle 22 «L*«oaio dal eeselno a 
; 2 temp! di R. Veller con A. Nena 

a C Allegrini, M. Vestri. V M 18. 
LA CAMPANELLA (Vlcole dalla 

Caauiaaille 4 • TaL 6544783) 
: Alle 22.15 la Cla « Las Valle-
' traines» pres. • A m i felli che 

. paselooa a con A. Russo, A. Ta-
-' rallo, F. Caracdolo. C Madoro. 

- P. Pazzaglia, N. D'Erasmo, M. 
Mieli. Spettacolo a cura di A. 
Tarallo. 

PIPER MUSIC HALL (Via Teglie-
mento, • ) 

' Alle 21 gala del ballo liscio. 
Orchestra Giordano a cantante. 

' Prasanta Carlo Loffredo. 
WOO DOO CLUt (Sacrofaae • Ro

ma - TeL 9036043) 
Alle 22 spettacolo dl cabaret 

. «Colombo ajallo a M a dl Spa-
dale Santucd. Regla l_ Spadala. 

r̂ SPERIMENTALI 
ALLA RINGHIERA (Via dal Ute

ri , 82 • TaL C S M T I I ) 
.,- Alia 21,30 secondo mese • I I me-

adilo educato a scritto a diretto 
:: da Franco Mole, M. Zanchi. Sce

ne a costumi di Iris Cantelll. 
ALTRO (Vicolo del Pico, S) 

Alia 21,30 precise mostra spet
tacolo. « AUio Mara a da Kurt 
Scftwltttfs. 

•EAT 7 2 (Via G.C. l a in 7 2 - Ta-
tofeae 899592 • Plana Cevoor) 

' Alle 21,30 Staglone dl nuova 
proposta di sparimentaziona. La 
forma dal cavolo, pres. 3 pezzi 
vocati a consonantl: P. Handke: 
Autodiffamaziona; P. Handke: 
Profezia: A. Porta: Come sa fos
sa un ritrrto. 

CINE CLUB TEVERE (Via Pom-
pee Meano 27 • Tal. 312283) 
Dalle 16 In poi « Tutti a casa > 
con Alberto Sordi. 

DC T O U . l t (Via dafto Paafto 3 2 -
TaL 5 8 * 5 2 . 0 2 ) 
Alia 21.30 Teatro Oub Rtoori-
sta prasanta « Dal saga* aH Ma-
tow a (I'aborto). Regia dl Nhrlo 

.Sanchinl con Martinet!!, Martini. 
'* Mazzettl. Pavaninl, P^olIdorL 

FILMSTUDIO 
Alia 17-19-24-23 Erotism© el dne-
ma > I I eileaila » dl I . Bergman 
con Ingrid Thulin. Verstona in
tegrate ( 1 9 6 3 ) . 

GRUPPO DEL S O U (Lara* Saar-
tace 12 • Taaeatoaa) . 

' Alia 16.30 Anlmaziona teatrata 
par ragazzi. 

JAZZ TEATRO FOLKROSSO (Via 
„ Garibaldi, 56 • Tel. 5892978) 
" j I I Folkrosso presenta alle 21 la 
' i, « prima a dello spettacolo muil-

'. cale « Renato Zero Freek Show a 
• con II ballattoi Rita Griffantinl,' 

Patrlzla Ruffo, Marine Marfoglle, 
/ .Rita Nlstlco. ,Ideezlone e regla 

Renato Zero. 
LABORATORIO Dl ANIMAZIONE 

DEL TEATRO Dl ROMA (V . le . 
Stefanlnl. 35 - Tel. 4380242) 

., Oggl, dalle 15 alle r 19' Anlma-

. zlone, InsegnahtL " • • 
LA MADDALENA* (Via della ftel-
. letta 18 • Cempe Maralo) 

Alle 21 • Maria, Maria, Marian
ne ... a document! elaboratl da 
Marlela Boggio, Edjth Bruck, Da-

. cla Maralnl con L. Bernardinl, 
G Eisner, G. Manetti. Y. Ma
ralnl, A. Pudia, S. Scalfi. V M 18 

TEATRO AL CEDRO (V.lo del Ce-
dro, 32 • Trastevere) 
Alle 21,30 II gruppo • Albatro a 
pres. « Peter Pan a con D. Du-
gonl, W. Stlvestrlni, F. Boffelli, 
P. Montesl. T. Silvcstrinl, E. Ba-

' lestrlerl. 
TEATRO CIRCO SPAZIOZERO 

(Via Galvanl • Tastecdo) 
FIno a sabato 22 « Rassegna del-

• la muilca progressiva In Italia >. 
' Questa sera alle 19.30: Garlbel-
'. dl, Scascitelll, Delia Grotta a Tro-

plco del Cancro. 

^ CINEMA - TEATRI 
AMBRA JOVINELLI 

II padrlno dl Hong Kong, con H. 
L. Chan (VM 18) A ® e grande 
spett. dl strip-tease 

VOLTURNO 
. Questo slmpatlco mondo di pazzi, 

con J. Yanne ( V M 14) SA ® » $ 
' a grande rivlsta di spogllarello 

CINEMA 
PRIME VISIONI 

ADRIANO (Tel. 352.153) 
.. Le grende abbutfata, con U. To-

gnazzl ( V M 18) DP. $ $ $ 
ALFIERI (Tel. 290.251) 

L'agente specials Mackintosh, con 
P. Newman G ® $ 

AMBAS9ADE " 
•• La grande ebbuffata, con U. To-

gnaul ( V M 18) DR ® $ $ 
AMERICA (Tel. 581.61.68) 

La grande abbuffata, con U. To-
gnezzl ( V M 18) DR ® $ ® 

ANTARES (Tel. 890.947) 
L'uomo In basso a destra nella 

• fotografia, con J.L. Trintignant 
G ® 

APPIO (Tel. 779.638) -
Aranda meccanica, con M. Mc 
Dowel! ( V M 18) DR $ $ $ 

ARCHIMEDE (Tel. 875.567) 
Chiuso per prolezlone prlvata 

ARISTON (Tel. 353.230) 
Ad un'ora della notte, con E. 
Teylor ( V M 14) G ® 

ARLECCHINO (Tel. 360.35.46) 
Due contro le elite, con A. Delon 

DR ® 
ASTOR 
- Rugantlno, con A. Celentano 

SA ® 
ASTORIA ' 

Silvestro gatto matdestro DA $ $ 
ASTRA (V.le Jonlo 225 - Tele-

tone 886209) 
Silvestro gatto maldestro DA O S 

AVENTINO (Tel. 572.137) 
Arancla meccanica, con M. Mc 
Dowel! - ( V M 18) DR ® $ ® 

BALDUINA (Tel. 347.392) 
: Nana il figllo delta giungla,-con 

T. Conway A ® 
BARBERINI (Tel. 475.17.07) 

Paele II caldo, con G. Giannini 
( V M 18) DR ® 

BOLOGNA (Tel. 426.700) 
Tempi modern!, con C Chaplin 

SA ® ® ® $ ® 
BRANCACCIO (Via Merulena) 

. Rappresaglia, con R. Burton 
DR « ® 

CAPITOL 
Pledone lo sblrro, con B. Spencer 

A ® 
CAPRANICA (Tal. 679.24.65) , 

Teresa la ladra,.con M. . V i t t i ' 
' OR ® 9 

CAPRANICrltTtA (T . .769.24.65). 
:•. . Un rebus par Tasaassino,-con.-J.

Mason G ® 
COLA Dl RIENZO ( t a l . 260 .584) 

La guerra di Gordon, con P. Win-
field DR » ® 

DEL VASCELLO 
-Tempi modern!, con C -Chaplin 

, • = . . • . . - SA ® $ ® $ ® 
DIANA 

- Tempi modernl, con C Chaplin 
SA « ® « ® » 

DUE ALLORI (al . 273.207) 
: Wu-Htmi la mano dalla vendetta, 
con L. Ueh A ® 

EDEN (TaL 3S0.18S) 
Scorpio, con B. Lancaster • G • 

EMBASSY (TaL 870.245) 
A Veneiia ~* an diessabra roeeo 

' aaocklBfv con D. Sutherland 
( V M 18) DR • 

EMPIRE (TaL 8S7.719) 
La poiizia ata a guardera, con F. 

' M . Salerno DR » 
BTOILE (TaL 68.75.56) 

, . I I rompiballe, con L. Ventura 
- SA • $ 

EURciNE (Phma Italia 6 • EUR • 
Tal. 591.09.86) 

• Glerdaae Bruno, con G.M. Vo-
' lont* DR $)9« 
SUROPA (Tel. 865.736) 

Sihrastro aatto roaldastro DA « ® 
PIAMMA (TaL 479.11.00) 

FalliBi Aaaarcord (prima) 
PIAMMETTA (TaL 470.464) 

\M eeesnJeae, con L. Gaston! 
( V M 18) DR * 

GALLERIA (TaL 67aX267) 
L'aaaaaatae dl pletra, con C Bron-
son DR 9 

GARDEN (TaL 5 8 2 3 4 8 ) 
con R. Burton 

DR • • 

GIARDINO (Tel. 894.940) 
•" La 14 amuzonl, con Lisa Lu 

' A ® 
GIOIELLO (Tel. 864.149) 
- Due centre la citta, con A. Dalon 

DR •> 
GOLDEN (Tel. 755.003) 
. Una donna a una caaaglla, con 

L. Venture G ® 
GREGORY (V. Gregorio VII 186 • 

Tel. 63.80.600) 
. Anna quel partlcolare piacere, 

con E. Fenech ( V M 18) G • 
HOLIDAY (Lerao. Benedetto Mar-

cello • Tel. 858.326) 
•', Electra Glide, con R. Blake 

( V M 14) DR ® » 
KING (Vie Foglieno, 3 - Tele

fono 831.95.41) 
La guerra di Gordon, con P. Win-
field ( V M 14) DR 9 ® 

INDUNO 
Amore e ginnastica, con S. Berger 

SA ® » 
LUXOR 

Wu Hung la mano delle vendetta 
con Lo Lleh A ® 

MAESTOSO (Tel. 786.086) 
La guerra dl Gordon, con P. Win-
field ( V M 14) DR ® ® 

MAJLfTIC (Tel. 67.94.908) 
... Un tocco dl dasse, con G. Jack

son . S ® ® 
MERCURY ' • r • • 
. La pollzia e al servlzlo del cltta-

dlno? con E.M. Salerno DR ® ® 
METRO DRIVfc IN (T. 609 02.43) 

La ragazza dl via Condottl, con 
F. Stafford ( V M 18) G ® : 

METROPOLITAN (Tel. 689.400) 
. Polvere d! stelle, con Sordi-VittI 

MIGNON D'ESSAI (el 86.94.93) 
Gil onorevoll, con Tot6 C ® ® 

MOOEKNE11A (Tel. 460.285) 
La slgnora a stata vlolentata, con 
P. Tiffin ( V M 14) SA ® 

MODERNO (Tel. 460.283) 
Anna quel .partlcolare piacere, 
con E. Fenech ( V M 18) G $ 

NEW YORK (Tel. 780.271) 
La grande abbuffate, con U. To-
gnazzl ( V M 18) DR $ $ $ 

NUOVOSTAR (Via Michele A I M -
ri , 18 - Tel. 789242) 
Ls poiizia sta a guardare, con 
E.M. Salerno DR ® 

OLIMPICO (Tel. 395.635) 
Rappresaglia, con R. Burton 

PARIS (Tel. 754.368) 
Un tocco dl clesse, con G. Jack
son S ® ® 

PASQUINO (Tel 503.622) 
Slaughterhouse-Five (in Inglese) 

QUATTRO FONTANE 
La grande abbuffate, con U. To-
gnazzl ( V M 18) DR ® ® $ 

Dal 21 DICEMBRE 
• ' • : . . -: . IN . 

Viale TIZIANO 
NATALE al 

^ V i A C ^ 
CON 

MOIRA ORFEI 
e RITA TRAPANESE 

Camplonessa Olimplonica 

Dibatfiti e spettacoli al 
Centre La Maddalcna 

H'Centro La Maddalena 
(via della Stelktta 18. Ro
ma) ha in programma, per 
questa settimana, le seguen-

• ti manifestazioru: oggi, alle 
18. dibattito sui diritto di fa-
miglia; gioredi 20, ore 18. 
preserrtazjone del libro di Na-
. talia Aspesi «La donna e 

^ i voile»; \-enerdi 21. ore 
. 17.30. spettacolo per bam
bini. realizzato da bambini e 
presentazione del libro per 

.'bambini cElvira buona a 
tutto*. 

QUIRINALE (Tel. 462.653) 
Sussurri e grids, con K. Sylwan 

DR ® ® ® ® 
QUIRINETTA (Tel. 679.00.12) 

I I fasdno dbcreto della borghesia 
con F. Rey SA ® S 9 ® 

RADIO CI IV (Tel. 464.234) 
Troppo rischio per un uome solo, 
con G. Gemma ( V M 14) C • 

REALE (Tel. SS.10.234) 
I I mondo del robot, con Y. Bryn-
ner ( V M 14) DR « ® 

«|USJl (TeL. 884 .163) . - . ^ 
•' •" • Aranda' meccanicB. con M.'-'• Mc 

Dowell ( V M 18) DR ® ® ® 
- • ' . ' - DR ® » 

PALAZZO (Tel. 495.66.31) 
Prossima riapertura 

. R IT2 (Tel. 8 3 7 . 4 8 1 ) . 
- L a peUzia ata a sjuariara, con E. 

M . Salemo DR S 
RIVOLi (Tat. 460.883) 
•' Giordano Brano, con G. Maria 

Volonte DR ® ® ® 
ROUGE CT NOIR (TaL B M ^ O S ) 
. Giocbl d'amore dl un'ariatecratlca 

con J. Reynand ( V M 18) OR ft 
ROXV (Tel. 8 7 0 3 0 4 ) - -
• Due contra la dtta, con A. Delon 

DR A 
ROYAL (Tal. 770.549) 
. Metti cha tJ rompo il muso, con 

F. Stafford A ® 
BAVOIA {TeL S6 .S0^3) ; 

'Polvere di stelle, con Sordi-Vitti 
SA ® 

SMERALOO (Tel. 351.581) 
- L'uomo in basso a destra nella 

feteajraRa, con J.L. Trintignant 
G ® 

SUPERCINEMA (Tel. 4 8 3 ^ 9 8 ) -
. Due contro la dtta, con A. Delon 

DR ® 
TIFFANY (Via A. Da Pretia • Ta-
- tetene 462.390) 

- A Venada« . nr> dlrembre rosso 
•necklm. con D. Sutherland 

( V M 18) DR A 
TREVI (TaL 689.619) 

Fantasia DA A ® 
TRIOMPHE (Tal. 83B.00.0S) 
.- La erande abauffata, con U. To-

gnazzi ( V M 18) DR A A A 
UNIVERSAL 

Ruaanllno, con A. Celenteno 
SA A 

VIGNA CLARA (Tal. 320.359) 
Un rebua par I'eiiaaslno, con J. 

' Mason G A 
VITTORIA 

Ad un'ora dalla notte, con E. 
Taylor ( V M 14) G A 

: -SECONDE VISIONI 
ABADAN: A viae aeatte, con D. 

Martin A A 
ACILIA: Par una maaciata di soldi. 

con P. Newman • DR ® S $ 
AFRICA: Un papere da on millone 

di dollar], con D. Jones C A 
AlRONEj Chiuso 
ALASKA: Coal ala, con L, Me-

renda A A 
ALBA: I I laero cha n a n a a pranzo 

con J. Bisset G A 
ALCEi La acbiava, con L. Buzzanca 

SA A 
ALCYONE: I I grande dlttatore, di 

C Chaplin SA A A S A A 
AMBASCIATORI: Satta casta di 

eata insaagaiaiate, con U Mon
taigne ( V M 18) DR A 

perinostri 
aaajai^BiaaajaiaTaiBBasaVl 

IIIUIIMfllTI 
migliori 

L. SB 

A U R O R A G I A C O M E T T 1 lra»jida: 
C A N D E L I E R I Pal tra 3 J M . S I C 
CHIELLI ghiaccia cristaRa 2JW -
ArtrsHcl POrTTAOMMCLLI 2JM 
. FRUTTIERE 
da n«vacarnVa lira in pal. Altre 
milta occa l̂esri In: SERVIZI 
TA2ZE- stlCXHIERI - POSATE 
TAPPETI PER5MNI, ajecatara. 
APPROF1TTATENE PER RE-
GALI NATALIZIII! - QUATTRO-
FDNTANE tl/C 

AWISI SANITARI 

lifsiyffitiSi^ '^u^MmjjJi^ <itf 

• I I tiaspagai Gl 
a l , lacrttte alia 
acslaaa (celleta Graased), 
•ala), ha aasarrtta> la 
del 1B74_a. 1*66291^ La 
la vale aacha aaaaa dnTrSa, 

AMBRO J O V I N I L L h I I padrlno dl 
. Hong Kens, • con H. L. .• Chan 

( V M 18) A A a rivlsta 
ANIENEi U alalia dl latta. con J. 

Wayne A A 
APOLLOi U vllleggiatura, con A. 

Marl! DR A » 
AQUILAi Mallzla, con L. Antonelll 

( V M 18) 8 * 
ARALDOt L'uomo dl'Hong Kong, 

con J.P. Belmondo\ A A A $ 
ARGOi La cadula dea)ll del, con 
I. Thulin ( V M 1 « r DR A A » 
A R I I L i I I killer dagll ecchl a man-

dorla, con C. Hang 
"' ( V M 18) A A 

ATLANTICi Pledone lo sbirro. con 
B. Spencer A A 

AUGUSTUSi Lave lo diavolo tuo 
dal convento, con F, Benussl 

, ( V M 18) C A 
AURIO i CI riaiame vara Provvl-

denze? con T. Mlllan SA A 
AURORAt Graodo rapine a Long 

Island, con C. George G A 
AUSONlAi Boccaccio, con E. Mon-

tesano ( V M 18) C A 
AVORIOi Petit d'essai: Les blches, 

con S. Audran ( V M ) DR A 
BELSITOi Valdez II mezzosengue, 

con C. Bronson DR A 
B O I T O J I 1999 conqulsta della terra 

con D. Murray DR f f 
BRAS I Li I I ladro venne a pranzo, 

con J. Bisset G A . 
BRISTOLi Amore mio alutami, con 

A. Sordi i l 
BROADWAYi La achieve, con L. 

Buzzanca SA A 
CALIFORNlAi La 14 amazzonl, con 

Lisa Lu A A , 
CASSIO: Quattro bastard! oar un 
. posto all'lnterno con B. Reynolds 
' DR § 

CLODIOi Mallzla, con L. Antonelll 
( V M 18) S A 

COLORADOi Pled! d'acdalo 
COLOSSEO: Deslderl morbosl d l ' 

una sedkenne, con A . M . Kuster 
( V M 18) S * 

CORALLO: L'onorata famlglle, con 
G.C. Prete ( V M 14) DR 9 

CRISTALLOi I I prode Anselmo a 
II suo acudlaro, con E. Monte-
sano ( V M 14) C A 

DELLE MIMOSEi Scusl lal e ver-
gine? con J. Mills 

( V M 18) DR ® $ 
DELLE RONDINI : Ordine de Bar-

lino vincere o morlre, con U. 
Ulyanov OR f 

DIAMANTE: Ringo a Gringo con
tro tutti, con R. Vlanello C .A 

DORlAi I I tcrrore con gli occhl 
storti, con E. Montesano C A 

EDELWEISS! Roma, di F. Fellinl • 
( V M 14) DR A S A 

ELDORADO: I I giardlno del Final 
Contlni, con D. Sanda DR Af t 

ESPERlAi La schlava, con L. Buz
zanca SA A 

ESPERO: La morte vlene del pas-
sato, con . D. Mc Callum 

DR A A A 
FARNESEt Petit d'essai: La betta-

glla d! Algerl, con S. Yaecef -
DR AAA 

FARO: La stelle d! latta, con J. 
Wayne ••" . A A 

GIULIO CESARE: II passo deU'ea* 
sassino. con J. Collins 

( V M 18) DR A A 
HARLEM: Fratel coniglietto com

pare orso a com mare volpe, con 
L. Watson S A 

HOLLYWOOD! Tony Arzente, con 
A. Delon ( V M 18) DR A 

IMPERO: Sgarro alia camorra, con 
M. Merola DR A 

JOLLY: Le awentura amoroso dl 
Robin Hood 

LEBLON: I I killer dagll occhl a 
maadorla, con C. Hang: 

( V M 18) A A 
MACRYS: La piu allegra storla del 

Decamerone, con H. Bohlem 
( V M 18) SA A 

MADISON: La fabbrica deU'orrore, 
con M. Raven ( V M 18) DR A 

NEVADA: Attacco a Rommell, con 
R. Burton A A 

NIAGARA: Domanl passo a salu-
tare la tua vedova parole dl EpI-

" demia, con G. Hill • A A 
NUOVO: Blu Gang, con J. Palarice 

• " A A 
NUOVO FIDENE: Due maschi per 

Ales*, con C. Jurgens 
( V M 18) G A 

NUOVO OLIMPIA: Psyco, con A. 
Perkins ( V M 16) . G A A 

PALLADIUM: A vise aperto, con 
D. Martin A A 

PLANETARIO: Dillinger e> morte, 
. con M . Piccoli 

( V M 14) DR A 9 S A 
PRENESTE: Blu Gang, con J. Pa-

lance A A 
PRIMA PORTA: DIo in delo Ari

zona in terra, con P.L. Lawrence 
A. A 

PUCCINI: Decamerone n. 4 , con 
M . Giordano ( V M 18) C A ' 

RENO: La ragina dai vampirl 
( V M 18) DR 9 

RIALTO: Sorfio al cuore, con L. 
Massari ( V M 18) S A « 

RUBINO: Petit d'essai: Cu lde sac, 
con D. Pleasanca 

( V M 14) SA A S S 
SALA UMBERTO: Ceaa vofliona da 

noi questa ragazza? 
( V M 18) S A 

SPLENDID: La cortlna dl bambu, 
con D. Duryaa A A 

TRIANON: Racconti dalla toroba, 
con P. Cushing DR A A 

ULISSE: Storla dl karate pugni e 
fagJell, con D. Read - A A 

VERBANO-. Tony Arzenta, con A. 
Delon ( V M 18) DR A 

VOLTURNO: Questo slmpatlco 
mondo di paxzl, con J. Yanns 

,.-...• ( V M 14) SA A * * 

TERZE VISIONI 
DEI PICCOLI: Riposo 
NOVOCINE: Due seerche carogne, 

con A. Dalon G A 
ODEON: Crescete a mottiplicatevi. 

con R. Pallegrin ( V M 18) C A 

SALE PARROCCHIALI 
DON BOSCO: Ulisea centro Ercele. 

con G. Marchat SM A 
LIBIA: Questa spade d'amore, con 

U. Tognazzi DR A A 
ORIONE: Wyomlag terra aalvaggla. 

con 5. Forrest • • A A 
TRIONFALE: La morte acarlatte 

, viaaa dalle spazio, con R. Hut-
ton , A A 

CINEMA " CHE CONCEDONO 
OGGI , LA RIDUZIONB ENAL, 
AGIS, ARCI , ENDAS • ACLI: 
Alba, Alrena, America, Ardiimedc, 
Argo, Ariel, Augustus, Aoreo. Aa-
aonia, Astoria, Averlo, Balduina, 
Beistte, Braail, Broadway. Califor
nia, Capitol, Colorado, Cleale, Cri-
stailo, Dal Vascello. Dtana, Dorla, 
Due Allori, Eden, Eldorado, Baaa-
ro. Garden, Giaffe Cssaie, Hoflday. 
Ilallyvreed, Meijeetic, Navada, New 
York, Nuovo, Golden, NBOVO Otlev 
pia, Olimpico, Plaoetarie, Prima 
Porta, Ream, Rax, Rlafte, Roxy, 
Trianon, Triomaha, Utleaa. TEA
T R I : Alia RlngMera, Al Papagno. 
Beat 72 , BaRI, Central*. Dal Setrrl. 
O^ Sanri, Delia Mae*. Dai Dio
scuri, I I CarOao, RaasfaJ, 

WMMmmmtm 
A. Cam. Raaaa I f B I B • 22>1|.1 
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«Troika »in vetta alia classif ica della A: insieme con i biancazzurri, la Juve e il Napoli 

LAZIO CONFERMA 7 
( colpi <fi incontro 

Turpi-calcio 
——•• 

" Out annovera 7iumerosi conoscenti — costretti per na-
scita-e censo a tifare Lazio — che possono considerarsi, 
senza alcun dubbio, persone di sicuro buon gusto, amanti 
sopra ogni cosa dell'estetica. Ebbene, ogni domenica che 
passa i low volti diventano sempre pih tirati, incupiti, di-
sfatti: sihtomo inequivocabile del travaglio interfere che 
li dilania, li angoscia, li affligge, e che porta il nome di 
Chinaglia. Diciamolo pure: a parte Von. Lupis nulla rie-
see a suscitare insieme ilarita, costernazione e tenerezza 
quanto le leggiadre movenze di «Giorgione»; indescrivi-
bili sono i suoi sforzi di equilibrismo per tenersi in piedi, 
senza cedere all'istinto di incrociare le gambe e attorci-
gliarsi; impossibile sarebbe, una volta tolta la cornice del-

. lo stadio, stabilire se sta giocando a lippa, setacciando la 
Sila alia ricerca dei rapitori di Paul Getty, trivellando lo 
Olimpico per conto dell'ENI alia ricerca del greggio, op-
pure, piii semplicemente, cercando di uccidersi mediante 
furibonda rincorsa e cozzo contro il palo. ..s • .-•? •». •- < 

J suoi gol, pot, sono indecifrabili perfino per la «mo-
viola»: avra colpito col gluteo. il mignolo, il polpaccio, 
oppure ha soltanto alitato pesantemente sul pallone? E. 
insomma, quella che si dice la forza del destino: impla-
cabile e amara. Con tutti gli altri c'i una via di scampo. 
si pub placcarli, acciuffarli per le maglie, stenderli; lui no. 
Ce il rischio che incespicando e rovinando al suolo man-
di la palla in rete per lo spostamento d'aria. •••-••• 

Epperb, il punto & proprio questo: segna, e anche ogni 
domenica. Maledetto! che fare? Rinnegare principi, ideali. 
storia dell'arte, una vita vissuta, e bearsi di quei gol, tan-
to orripilanti quanto deliziosi? Oppure sottoscrivere una 
petizione per I'allontanamento dai campi di gioco di.« Gior
gione », per vilipendio al calcio, oltraggio al buon gusto, 
resistenza alle leggi di natura e violenza al pallone? Net 
dubbio, i laziali si astengono e di struggono; al massimo, 
quando prende il pallone — si capisce, come capita — chiu-
dono gli occhi e aspettano speranzosi il boato. 

• -• • ••':.• .•.".. / . . 'out. 

PS — Nella sede dell'Inter, invasa da alcuni scabnana-
ti, 6 stato trovato al posto di coppe e medaglie il viceque-
store Allegro, ben noto alle cronache giudiziarie per le vi-
cende.di piazza Foniana. E' un segno dei tempi: viste le 
voci di corruzione, le inchieste sugli arbitri, i furti di bo-
bine, all'Inter devono aver deciso di prendere la consulen-
za di un professionista, che di sicuro — in materia — ne 
sa assai piu del nmago». . 

I «bianconeri» torinesi hanno rischiato grosso sottovalutando il Cesena di Bersellini -1 partenopei, pur sconfitti di misura, 
hanno dimostrato di essere una realta (e domenica lo scontro col Milan) - Gli error! di HH sono costati cari ai nerazzurri 
Immediato futufo difficile per gli uomini di Liedholm: prima la Fiorentina all'Olimpico, poi I'lnternazionale a San Siro 

»••••••••••••••••••••••••••••*•••>••»•••«—•••••••••••••••• 

• Un r camplonato attraente, 
che offre ogni domenica fatti 
nuovi e sempre di piu nuovi' 
ne promette per la successiva. 
Doveva essere, quella di dome
nica, una giornata pro-Juven-
tus, e poco invece e mancato 
che proprio la Juventus ne 
uscisse con le ossa rotte. Te-
nuta suite spine da! Cesena, 
che per ben due • volte l'ha 
costretta ad affannoso insegui-
mento, coronato alia fine da 
Anastasi dopo non poche ap-
prensioni, medlta adesso sulla 
labillta dei pronostlci e sulla 
faccla nascosta delle partite 
cosiddette «facili». E purtut-
tavla i campioni, nonostante 
cioe la loro imprevediblle di-
savventura, al vertlce della 
classlfica ci sono arrivati co-
munque. Grazie anche alia La
zio che ha bloccato la marcia 
del Napoli e su quel vertice 
si arresta adesso da ammirata 
e legittima condomina. ?. -

Proprio Timpresa della La
zio, non e'e dubbio, e la nota 
di maggior spicco della gior
nata. La compagine di Mae-
strelli, alia quale gia dall'an-
l'anno scorso il nostra foot-ball 
deve molto, va riconfermando 
di domenica • in domenica la 
bonta sostanziale del suo gio
co. la solidlta delle sue strut-
ture. Cera stata, fin qui, una 
generale tendenza a ritenere 
la sua brillantissima stagione 
scorsa — conclusa come si ri-

, cordera ad un passo dallo scu-
detto — una specie di Irripetl-
bile exploit, a ritenere cioe 
che la squadra dovesse que-
sfanno, consumata la '«sor-
presa», tornare lrrimedlabil-
mente nei ranghi. Da adesso, 

'invece, questa Lazio andra, 
senza forse, considerata come 
una delle piu serie e titolate 
protagoniste della lotta per il 

, titolo. La trascina e la galva-
• nizza,% nella - circostanza, * un 
Chinaglia in forma strepltosa, 
come mai sicuramente lo s'era 
visto. Ogni domenica, da quat-
tro ormai, un gol decisive 
ogni domenica una, prestazio-
ne superba: chiaro che, di 
questo passo, il traguardo non 
puo che essere Monaco, e non 
davvero in prospettiva turl-
s t i c a . ' •• " • ' ? < ••*• ' •- '' 

Battuta da tanta Lazio, il 
Napoli arresta per il momen-
to la sua marcia ma non rin-
fodera certo le sue ancor fre-
sche ambizioni. AH'« Olimpi
co » anzi, pur nella sconfitta, 
ha giusto confermato tutto il 
suo carattere, la bont4 e la 
consistenza del suo impianto. 
Seriamente diretto com'e da 
Vinicio,: oui non sono certo 

competenza e passione a far 
difetto, e magistralmente sor-
retto in campo da Juliano che 
ha trovato nella maturity un 
perfetto equilibrlo, fara sicu
ramente e presto rlparlare di 
se. E la prima occasione e giu
sto allettante: a Puorigrotta, 
domenica scenderd, Infattl il 
Milan! : - -, .< -

A completare 11 terzetto di 
testa, dunque, la . Juventus. 
Contro il Cesena, dicevamo, 
ha sofferto le pene dell'lnfer-
no. E' quel che normalmente 
succede quando . un poco, in 
modo confesso" o meno, si 
snobba l'avversarlo, awersarlo 
che, in quel caso, flnlsce pun-
tualmente col dlmostrarsl as
sai meno « comodo» di quel 
che s'era supposto. E che il 
Cesena di Bersellini fosse av-
versario comodo la Juve non 
avrebbe dovuto nemmeno sup-
porlo. Ma tanfe. II rlsultato e 
stato che 1 bianconeri roma-
gnoli, - confidenza per confi-
denza, cl hanno preso subito 
gusto e hanno disinvoltamen-
te messo a nudo le magagne 
di «madama», che erano, so-
prattutto, 1ft mancanza di Cau-
sio, rivelatasi presto determl-
nante, e il ritorno per l'occa-
sione al vecchio schema delle 
«tre punte». Senza Causio, 
sul quale normalmente poggia 
e misura il suo gioco, anche 
Ouccureddu e finito In panne; 
e con Altafini in campo, inve
ce di Viola, diventava inevita-
bile cadere in minoranza ' a 
centrocampo, - proprio dove, 
cioe, piu forte era 11 Cesena. 
Un pericolo, si dice, che Vyc-
palek ha voluto scientemente 
correre. Giusto allora che non 
abbia adesso di che lamen-
tarsi . ?.-y•-.'.•••-.•• •• L:i-• -.- ,- - .-., 
•-'• Ma prima di passare oltre, 
qualche nota sulla Roma di 
Liedholm che e andata a vin-
cere a Vicenza, un campo no. 
toriamente ostico per i giallo-
rossi. L'impresa h andata al di 
la delle previsioni del piu In-
calllti ottimisti, perche tutt'al 
piu si sperava in un pari e di 
neppur facile realizzazione. 
Ma gli uomini del tecnico sve-
dese hanno legittimato i sin-
tomi di ripresa, palesati tan-
to contro il Napoli che contro 
la Lazio nel «derby» — pur 
uscendone sconfitti. E alia mo
viola si e visto bene che le reti 
erano due in realta, perche il 
gol dl Orazi non e apparso af-
fatto viziato da fuori gioco. I 
giallorossi non vincevano dal 
18 novembre scorso, e avevano 
incasellato due soli successi a 
confronto del sei rovesci su-
blti. Ma se il successo sul Vi

cenza 11 ha schlodatl dall'ultl-
mo posto in classlfica, l'imme-
diato futuro non si presenta 
certo rosea Basti pensare che 
11 prossimo impegno aH'«OHm-
plco » sara contro la Fiorenti
na di Radice e 11 successive 
nlentepopodlmenoche a •• San 
Slro contro l'lnter del «ma-
go »: e'e dl che rabbrlvldlre. 
Ma Liedholm sta lavorando so-
do e chissa che i fruttl non 
vengano prima di quanto lui 
stesso aveva preventivato. Non 
vi e dubbio comunque che la 
strada verso la quota sicurez-
za sara lunga e molto sofferta. 
- Lamentarsi piu dl tanto non 
dovrebbe neppure il « mago» 

per " la nuova sconfitta del
l'Inter. Una sconfitta in cui, 
dlscreta dose di sfortuna' a 
parte, che del resto va e vle-
ne, oggi a me domani a te, e'e 
un'altra volta molto ' dl ' suo. 
Ha infatti a dlsposizlone un 
giocatore, e. l'allusione a Mo
ra e subito chiara, che sa « glc-
care » foot-ball, in una squadra 
ormai che a giocarlo son rima-
stl In pochi, e lui lo tlene in 
panchlna. Anzi, per l'occasio-
ne, rlncara 11 suo ostracismo 
al bergamasco spedendolo ad-
dirittura in tribuna. Al suo 
posto, all'ala, schiera 11 giova-
ne, lncolpevole Bini, un ter-

, zino, e quel che ne esce si pu6 

sporiflash-sporfflash-sporlflash-sportflash 

Di Jorio conserva il titolo dei welters 
= • IN UN INCONTRO dtspulaloii ierl sera al Palasport dl Napoli = 
= Domenico di Jorio ha conservato II titolo italiano del peii welters, S 
= che aveva messo volontariamente in patio, battendo al punti lo = 
= sfldantfi Pietro Casparrl. ' = 

| i Bolide fra la folia a Quito: 11 morti v | 
= • Undid morli e quindlcl ferlli sono il fragico bilancio di due = 
S incident! occorsi sulla pista automobilistlca di Yaguarcocha, = 
= una localita a qulndici chllomelri da Quito. Mentre un centl- = 
= nalo d| pilot! inanellava girl di prova sul clrcuito, I'auto del §§ 
% peruvlano Bratzo Vltchl e improvvlsamente sbandata a causa = 
= dello scoppio di uno del pneumatic) flnendo contro la tribuna = 
= dp.gli spettatori, uccldendo dieci persone e ferendone altre = 
= quindlcl. Poco dopo, un altro pilota, il panamense Mike Bell, s 
= usciva di plsta con la sua auto e investiva, uccidendolo, un = 
s militare. Dopo II secondo incidente la c 6 ore » automobilistlca = 
= e stata sospesa. = 

| A Stewart la corsa [ campestre di Granollers | 
= • Lo scozzese Stewart ha vinto la sesta edizione della corsa = 
= campestre internazionale di Granollers (di km. 9) con il tempo = 
== di 26'35". Al secondo posto si e piazzato lo spagnolo Haro a H 
= 2"4 dal vincitore, mentre la terza posizione e stata appan- H 
m naggio del tunisino Zaddem (27'01"4). ' . , , . / , ; = 

| Sollevamehto pesi: « mondiale» di Ryjenkov | 
= • II tedesco occidentale Rudolf Mang ha stabilito il nuovo = 
= record mondiale dl strappo per la categoria supermassim!, = 
S alzando kg. 183, vale a dire mezzo chllogrammo in piu rispetto = 
= al vecchio detenfore, il belga Reding. Nella categoria dei pesi = 
= medl si * registrafo un altro prtmato mondiale ad opera del = 
= sovietico Vladimir Ryjenkov che nello strappo ha sollevato = 
= kg. 161,500 (mezzo chllogrammo in piu del connazionale Rtgert = 
3 che deteneva il record).. ._ . ̂ ._ • i- . .,:• = 

| Nastase vince il torneo di Giamaica j 
= • II tennista romeno Hie Nastase si e aggiudicato il successo = 
3 nel' torneo internazionale di Giamaica, battendo in finale lo = 
3 statunitense Gottfried per 6-1, 6-7, 6-3. • - - - . = 

| Jimenez-Cotena il 16 gennaio a Madrid | 
= • Gl! organlzzator! del camplonato europeo di pugilato fra i = 
= pesi piuma Jimenez (Spagna) e Cotena (Italia) hanno fatto = 
= sapere che il match si fara II 16 gennaio prossimo a Madrid. 3 
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capire. Ma non basta; e'e Ma-
rlanl, in campo, che non ne 
azzecca una, .che 6 insomma 
perfettamente inutile, ma per 
sostituirlo attende 11 13' della 
ripresa. E non basta ancora, 
perchg gli si possano tranquil-
lamente addebitare la eccessi-
va llberti concessa a Merlo e 
la pressapochlstlca lnterpreta-
zlone degli schemi, se scheml 
in senso vero cl sono. Atten-
dono •• comunque > quest'Inter 
sciatta e arruffona due con-
secutivl turni casallnghi: tem
po e modo dl rlassestarsi, dun
que, non le mancheranno. • 

Per intanto ha contribulto a 
collaudare in modo definitivo 
la bella squadra dl Radice, a 
rafforzare quel tanto di bene 
che gia, sul suo conto, si an-
dava dicendo. Effettlvamente 
questa Fiorentina che affida il 
suo gioco fresco,. semplice, 
pratico, anche bello, nelle ma-
n l : ablli ' di uno sfolgorante 
Merlo, ha solo da afflnare 11 
gioco in attacco di Speggiorin 
e dl Saltutti, di arricchirne la 
esperienza, per ;/ rltrovarsl 
« grande » tra le « grand! ». '• • 

A proposito dl « grandl », un 
brodino sostanzloso l'ha preso 
11 Milan: non potra che gio-
vare ^ alia - sua convalescenza 
dopo il tribolato travagM.o di 
questi ultlml tempi. I • tesl 
rapportl ' Butlcchi-Rocco, la 
storia della panchlna, - quella 
dell'inchlesta, il gran parlare 
insomma che dentro e attor-
no alia societa s'e fatto, non 
potevano di sicuro che arri-
schiare di aggravare la latente 
crisetta • tecnica. Battendo il 
Verona questo pericolo e sta
to, almeno per il momento, 
scongiurato. Due turni di fuo-
co, Napoli a Puorigrotta e La
zio all'« Olimpico », attendono 
adesso il Milan. Per non usci-
re scottato dovra ritrovarsi 
per intero, col suo miglior 
Chiarugi, cioe, col suo Rivera 
ricuperato al megllo della con-
dizione, con ' quell'orgoglio e 
quella grinta che sembrano in 
questi ultimi tempi un poco 
stemperata in una specie di 
rassegnata, fatalistica abulia. 

Per il resto, da sottolincare 
l'impennata del Torino, pur 
privo di Pulici e di Sala. a 
Bologna, dove s'e trovato in 
vantaggio tra l'altro dl due re
ti, la nuova dimostrazione di 
vitalita del Foggia, il solito 
pareggio del Cagliari col solito 
gol del solito Riva, per il Vi
cenza di Puricelli che regge il 
fanalino di coda, sta iniziando 
un vero e proprio incubo. 

. . . Bruno Panzera 

Chiedono cha si rrapra Tinchiesta 

sollecitata dal Milan e archiviata 

senza 
Domani a Roma C. F. della Federcalclo 

€ L'orientamento prevalso nel 
corso dell'incontro — diceva 
venerdl sera Franco Carraro, 
giovane manager ' della ' Lega 
calcio accogliendo i giornalisti 
nel Balone di via Filippetti, a 
Milano — e stato quello della 
massima solidarieta, e dell'uni-
ta piu completa, perch6 anche 
tra presidenti delle societa va 
maturando il principio che so
lo salvaguardando la • classe 
arbitrate, garanzia della rego-
larita dei campionati, e possi-
bile salvare il calcio*. -• 
' M a guarda caso, quasi con-
temporaneamente. gli arbitri 
lanciavano il • loro ultimatum 
alia Federazione: 0 si riapre la 
inchiesta-lampo sollecitata dal 
Milan, rendendo pubblici tutti 
gli atti acquisiti daU'ufficio in
chieste, compresi quelli relati-
vj alle presunte irregolarita dei 
« flschietti », > oppure domenica 
le partite le arbitreranno i fun-
zionari della FIGC. 
' In pratica lo csciopero> del
le giacchettc nere sarebbe do
vuto scattare fin da domenica 
scorsa, almeno secondo le po-
sizioni oltranziste di alcuni com
ponent! della CAN (ad esempio 
Barbaresco, o Casarin), poi mi
tigate dagli altri. . *.. 
• L'orientamento prevalso era 
comunque quello di una specie 
di attesa flduciosa negli organi 
competenti, tradita la quale si 
sarebbe finalmente - scesi' sul 

sentiero della guerra aperta. Co
me e noto il pronunciamento di 
Campanati, e soci trae origine 
dallo sconcertante atteggiamen-
to assunto dal vertice federa-
le: e in corso un'inchiesta in 
cui si indaga anche sugli arbi
tri. e la CAN o l'AIA non ne 
sono assolutamente al corrente. 
Ed anche se questa inchiesta. 
altrettanto clamorosamente. 
viene archiviata. i dubbi re-
stano. ' ••-,-'*.•- •..»-

Per Carraro dunque tutto va 
bene: nei presidenti prevale il 
sentimento di solidarieta a 
freddo. anche se - ventiquattro 
ore dopo le accuse si sprecano. 
Ci si mettono anche alcuni- gior-
nali, nel bel mezzo della sara-
banda, per attaccare di nuovo 

; Lo Bello, il piu significativo 
• della vecchia guardia arbitrale: 
; se e vero, come diceva il pre-
sidente della Lega, che gli ar
bitri non sono quelli che deter-
minano il risultato, una parti
ta come Fiorentina-Inter, in 
cui il rigore parato da Super-
chi veniva mostrato daBa mo

viola come irregolare. sarebbe 
da considerarsi non valid*. 

E' in pratica la solita storia. 
Una delle tante gocce che fanno 
traboccare vasi e serbatoio dl 
pazienza. Per il • momento la 
posizione e pressoche di stallo: 
si attendono le decision! della 
Lega, della Federazione e del-
l'ufficio inchieste e soprattutto 
del Consiglio federale che si 
terra a Roma mercoledl. Certo 
questa volta, almeno cosl sem-
bra, gli arbitri fanno sul i se-
rio. In fondo non vogliono che 
la veritfi:i quelle voci sui prt-
sunti illeciti del Milan erano in-
fondati? Allora lo si dica chia-
ramente: l'arbitro tale e il 
tal'altro sono immacolati assie-
me alia societa. Altrimenti sia 
la * « guerra ». festivita natali-
zie o meno. Fare il mestiere di 
arbitro. con quello che compor-
ta, appare sempre piu diffi
cile... 

g. m. m. 

Piero Gros primo 
nello «specialei) 

di Vipiteno 
•'•' VIPITENO, 17 

' Piero Gros ha colto una pre-
stigiosa affermazione sulle ne-
v! di Vipiteno, conqulstando 
11 primo posto nello slalom 
speciale valevole per la Cop-
pa del mondo. Gros ha rea-
llzzato il miglior tempo sia 
nella prima, sia • nella se-
conda manche, mentre Gusta
vo Thoeni che aveva realte-
zato i l . secondo miglior tem
po al termlne della prima PTO-
va, ha commesso una lmper-
donabile leggerezza nella se-
conda che l'ha tolto di gara. 
Anche Rolando Tnoenl (clos-
sificato fra i primissimi del-
l'ordine d'arrivo ufficioso) e 
stato estromesso dalla classl
fica finale per salto di una 
porta. ' • -

L'ORDINE Dl ARRIVO 
1) Piero Gros (It.) 1'3S"M 

(50"98 + 41"%); 2) Kniewassr 
(Au.) a 2"68; 3) Neureuther 
(Germ. Occ.) a 2"91; 4) Radlci 
(It.) a 3"00; 5) Strieker (It.) 
a 3"29. \ ** 
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x. 

Panettone ALEMAGNA: 
il momento pM buono del gk>mo piu bello 
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La «voce» dell'Europa 
Non e fondato, ci sembra, lo 

ottimismo. sia pure venato di 
qualche lieve cautela, cui si 
e abbandonato il presidente 
del Constgllo a proposito del
ta riuntone di Copenaghen del 
capi di Stato o di govemo del 
paesi delta Comunita europea. 
Futile, d'altra parte, e cerca-
re di stabilire se sia prevalsa 
la a via francese» o quella 
tedesco • occidentale, inglese, 
italiana e cosi via. II fondo 
delta questione e vedere se e 
in quale misura la riunione 
del «Nove» ha sciolto i nodi 
reali cui essa era di fronte. 
E questo e anche il metro per 
valutare se t'ottimismo del-
Von. Rumor sia giustificato o 
meno. 

II momento stesso in cui i 
«Nove» si sono riuniti ha 
suggerito low Vagenda dei la-
vori. Essa si pud riassumere 
in tre punti. Primo, la crisi 
energetica; secondo, il rap-
poito tra Europa occidentale 
e mondo arabo: terzo, lo sta
to delta Comunita e le sue 
prospettive. Sul primo punto 
i capi di Stato o di governo 
dovevano rtspondere a due in-
terrogativi: a) Devono essere 
considerate esatte le valuta-
ztoni della Commissione delta 
Cee che prevede per il 1974 
una diminuzione complessiva. 
rispetto ai piani precedenti, 
di una percentuale assai 
considerevole del reddito 
nazionale dei paesi mem 
bri della Comunita e un 
numero di disoccupati che pud 

ragglunqere la cifra di sel o 
sctte milioni? b) che fare per 
cercare di far fronte a questa 
situazione? - • * ' 
- / capi di Stato o di gover
no hanno sostanzialmente pre-
so atto di tali previsioni anche 
se non hanno creduto oppor-
tuno menzionarle nel docu-
mento conclusivo dei low la-
vori. Le hanno ritemUe, dun-
que, ragionevolmente plausibi-
U. E cosa hanno deciso di 
fare? Molto poco: questa e la 
verita. L'annesso sui problemi 
della crisi energetica • che e 
stato distribuito assieme al do-
cumento conclusivo e vago da 
una parte, avveniristico dal-
Valtra. E' vago quando afflda 
alia Commissione della Cee di 
elaborare misure, anche se in 
breve tempo, circa il coordi-
namento della rtduzione dei 
consumi dt energia e I'ordina-
to andamento del Mercato co-
mune; e avveniristico quando 
afferma la necessith di pun-
tare su altre fonti di ener
gia, compresa quella atomica. 
Tra adesso e il momento in 
cui funzioneranno le centrali 
nucleart, come ci si ripromet-
te di affrontare la crisi? I 
« Nove » non hanno detto qua
si nulla ed e dubbio che pos-
sano dire qualcosa di piii i 
ministri degli Esteri riuniti 
a Bruxelles. Non si compren-
de, alia luce di questi fatti, 
perchi il presidente del Con-
siglio italiano abbia tenuto a 
rivendicare alia delegazione 
italiana il mento della parte 

Proseguono a Torino gli incontri 

Fiat e sindacati discutono 
sulla chiusura per le feste 

Dalla nostra redazione 
TORINO. 17. 

' Due incontri si sono svolti 
oggi tra la Fiat e la Flm per 
discutere le modalita di chiu
sura di tutti gli stabilimenti ita-
liani del monopolio durante le 
festivita natalizie. II *modello> 
al quale si attengono le parti 
e un'intesa di massima rag-
giunta a Torino tra Cgil Cisl-Uil 
provinciali e Unione industriali, 
che prevede vari tipi di *ponti>. 
in ogni caso senza ricorrere ne 
a giorni di ferie ne a cassa in-

Successo 

del PCI 

a Santa 

Croce Camerina 
SANTA CROCE CAMERINA. 17 

A Santa Croce Camerina, 
dove si e votato domenica e 
oggi, la Democrazia cristiana 
e arretrata del 9% (meno 2 
seggi) rispetto alle ultime am-
ministrative del '70. 

II nostra parti to ha ripor-
tato un au mento di voti del 
2 % (da 7 a 8 seggi). 

Un buon successo ha ripor-
tato anche la lista del PSI che 
e passata dal 6,31 al 73 % (un •. 
seggio). 

La DC si presento spaccata 
alle amministrative del 1970, 
cercando i voti dei liberal! -
per difendersi dalla hsta auto-'-
noma presentata dai dissiden-
ti democristiani. Allora essa 
ottenne 8 seggi e i dissident! 
ne conquistarono 3. Adesso la 
Democrazia cristiana pur ri-
presentandosi unita, non ha 
ottenuto il successo elettorale 
che attendeva. -. 

Dalle variazioni della suddi-
visione dei seggi non esce tut-
tavia una chiara formula per 
la nuova amministrazione co-
munale. (A queste elezioni si 
e giunti con una gestione com-
missariale). Oggi, pero. il mag-
glor peso delle forze di sini
stra rende possibile l'eventua-
lita di una nuova formula di 
amministrazione. comprenden-
te tutte le forze democratiche 
e progressiste. 

tegrazione per retribuire le 
giornate lavorative comprese 
nei cponti*. Alia soluzione con
cordat a per la Fiat dnvranno 
necessariamente adeguarsi le 
migliaia di industrie italiane 
p'ccole. medie e grandi che sono 
sue fornitrici. 

Stamane la Fiat ha proposto 
ben quattro diverse soluzioni: 
1) < ponte » lungo dal 22 dicem-
bre al 1° gennaio per tutti gli 
stabilimenti automohihstici. che 
occupano circa 110 000 lavora-
tori (Mirafiori. Rivalta. Lin-
gotto. Autobianchi Milano. Cas-
sino. Termoli. Termini Imerese. 
Napoli ecc): delle quattro gior
nate lavorative comprese in 
questo periodo — 24. 27. 28 e 
31 dicembre — due sarebbero 
retribute anticipando il paga-
mento delle festivita dell'Epifa-
nia e del 2 giugno che nel 1974 
cadono di domenica. l'altra la-
vorando il giorno della Testa pa-
dronale e l'ultima lavorando un 
sabato: - 2) due « ponti» brevi 
dal 22 al 26 dicembre e dal 
29 dicembre al 1° gennaio per 
gli stabilimenti di autocarri e 
prodotti diversi. che occupano 
circa 90.000 lavoratori (Ferriere. 
Spa. Ausiliarie. Materferro. OM 
di Milano e Brescia. Cameri, 
Marina di Pisa. Barj. Modena, 
Lecce ecc): delle due giornate 
lavorative comprese in questi 
periodi. una sarebbe pagata con 
la retribuzione del 6 gennaio. 
l'altra verrebbe recuperata la
vorando un sabato: 3) nessuna 
chiusura per le filial!, manuten-
zioni. servizi amministrativi e 
meccanografici; 4) un « ponte > 
lunghissimo. addirittura dal 22 
dicembre al 6 gennaio. per gli 
stabilimenti Lancia. Si noti che 
particolarmente in quest'ultimo 
caso non ha senso la giustifl-
cazione della Fiat che il mer
cato dell'auto e in crisi: infatti 
la Lancia e Tunica industria 
automobilistica italiana dove 
continuano a per venire ordini 
d'acquisto di automobili in 
abbondanza malgrario la crisi 
energetica. In realta la Fiat 
vuole utilizzare le chiusure di 
fine d'anno per effettuare ri-
strulturazioni in alcuni stabili
menti onde aumentare la pro-
duttivita: per csempio alle 
presse di Mirafiori si sa gia cbe 
il <ponte> sara utilizzato per 
attivare una nuova linea auto-
matica di presse. La Flm ha re-
spinto queste proposte chie-
dendo un'umca soluzione omo-
genea per tutti i lavoratori Fiat 

Miche!e Costa 

del documento conclusivo de-
dicata ai problemi della ener
gia. Crede davvero di poter 
convincere I'opinione pubbli-
ca che grazle a quelle adeci-
sioni» la crisi dtventera meno 
grave? 

Sul rapporto tra Europa oc
cidentale e mondo arabo i 
« Nove » hanno compiuto il ge-
sto di ribadire la posizione 
assunta-tl sei novembre a Bru
xelles e di informarne il se-
gretario generate deU'Onu. E' 
certamente una buona cosa. 
Ma blsogna anche rilevare che 
nel documento di Copenaghen 
non vi e un passo avanti ri
spetto a quello di Bruxelles. 
E' vero che da qualche parte 
si sarebbe preferito addirittu
ra tacere. Ma c/o sarebbe sta
to gravisstoio perchd avrebbe 
signiflcato la resa a discre-
ztone alle tesi del signor Kis 
singer e una crisi senza shoe 
co nel rapporto con tutti i 
paesi che sostengono la causa 
di una pace nel Medio oriente 
fondata sulle risoluzloni del-
I'Onu, vale a dire la grandissi-
ma maggioranza del terzo 
mondo oltre naturalmente ai 
paesi arabi. 

Ma a Copenaghen i ministri 
degli esteri arabi delegati dal
la Conferenza di Algeri hanno 
posto anche un problema assat 
piu vasto: quello del rappor
to, politico ed economtco, tra 
Europa occidentale e paesi 
arabi. E' stata affacciata la 
possibility di una riunione di 
capi di Stato o di governo eu-
ropei e arabi e dello studio 
di un patto di sicurezza col-
lettiva tra i paesi dell'area me-
diterranea. I « Nove » non so
no stati in grado di dare una 
risposta pertinente. Hanno sol-
tanto affermato una low ge-
nerica dispontbilttd. Compren-
dtamo che sarebbe stato diffi
cile tmpegnarsi subito in mo-
do preciso. Ma 7ion ci e par so 
di cogliere una particolare vi-
vacita dt tnteresse tra t mem-
bri della delegazione italiana 
di fronte a • una prospettiva 
come quella aperta dalle pro
poste arabe. Vedremo. ad ogni 
modo, nei giorni che verranno 
se la disponibilita affermata 
nella capttale danese si tradur-
ra tn atti politici concreti. 

E tnflne sullo stato della Co
munita e sulle sue prospetti
ve da Copenaghen non e usci-
to nulla di racsicurante. I 
uNoven andranno avanti a 
colpi di a vertici»; ecco la 
realta. Ed 6 inevitable che 
cib vada a scapito non solo 
di ogni prospettiva di demo-
cratizzazione della Comunita 
ma anche del ruolo delle isti-
tuzioni esistenti. Sta in que
sto, a nostro parere, il segno 
piu vistoso delta crisi: incapa-
ci di aprire la strada verso 
una unita reale, basata sulla 
partecipazione delle masse dei 
singoli paesi, i a Nove » hanno 
ripiegato su una sorta di ten-
tativo di alleanza tra Stati 
senza una prospettiva deflnita. 
Ne I'Europa della patrie, in 
deflnitiva, ne I'Europa dei po-
poli, L'Europa dei capi di Sta
to o di governo e tutto quel 
che e uscito, •• sotto • questo 
aspetto, da Copenaghen. Mol
to poco e molto diverso da 
quel che era stato promesso 
quando di « unita. dell Europa » 
s'era cominciato a parlare. Ci 
si potra meravigltare, in tali 
condizioni, se il distacco tra 
questa Europa e i popoli dei 
singoli paesi che ne fanno 
parte diventa difficile da col-
mare? - . 

Naturalmente non era age-
vole trovare, su tutti e tre i 
gruppi di questioni affrontate, 
posiztoni piii unitarie e piu 
avanzate — o meno arretrate 
— di quelle registrate nel do
cumento conclusivo. L'ombra 
di uno dei protagonisti occul-
ti del «vertices —.gli Stati 
Uniti — i stata infatti sem-
pre presente a Conepaghen 
Ma anche questo non fa che 
sottolineare i hmiti entro i 
quali Vassieme della Europa 
a nove continua a muoversi e 
che si faranno sentire pesan-
temente Uno a quando i rap-
porti tra Europa occidentale e 
America del nord non saranno 
stati posti su basi assai di
verse da quelle aituali. I « No
ne ». nonostante dicano di par
lare con una «voce unica ». 
sono divisi su questa questio
ne cruciate. E se non trove 
ranno un solido terreno uni-
tario. la low «roce». anche 
se unica, rischia di essere sol-
tanto una vocina. 

Alberto Jacoviello 

ANNUNCIO DI KISSINGER DOPO I COLLOQUI CON GOLDA MEIR i / < 

SU0I > 1 

all'apertura della conferenza 
.n 

Tel Aviv ha accettafo che la prima fase dei lavori riguardi il disimpegno delle forze sul fronte • Gli USA «si terranno in sfretto contatlo con 
Israele durante la conferenza» - La posizione israeliana collegafa alle incertezze sull'esifo della campagna elettorale (si vofa il 31 dicembre) 

TEL AVIV — L'incontro di Kissinger (il secondo a destra) con i dirigenti israelianl 

Sabato a Teheran le decision! della conferenza ministeriale 

L'OPEC stadia I'aumento 
del prezzo del petrolio 

Gli esperti riuniti a Vienna - I produttori del Golfo Persico vorreb-
bero portare il prezzo a oltre 6 dollar! il barile (oggi 3,30) - Bur-
ghiba ripete che 1'ltalia avra petrolio dalla Libia e dall'Algeria 

Dibattito in TV 
su centrali 
elettriche e 

inquinamento 

' II presidente ' dell'ENEL 
A.M Angelini ed H presidente 
della Regione Puglia Trisorio 
Liuzzj hanno discusso ieri in 
televisione, con • tre giornall-
sti, il problema dell'inquina
mento dell'ambiente in rappor
to all'insediamento delle cen
trali elettriche. • i 

Trisorio Liuzzi ha esposto 
le preoccupazioni per l'impian-
to di determinati tipi di cen
trali e. in relazione a cid, 
ha chiesto una programma-
zione nazionale degli insedia-
menti nella quale gli organi 
direttamente - rappresentativi 
possano intervenire per ac-
quisire tutte le garanzie ne-
cessarie In rapporto all'am-
biente. 

II prof. Angelini ha difeso 
1'operato dell'ENEL con rife-
rimenti alia crisi energetica e 
alle misure tecniche- adottate 
per la dispersione dei fumi 
delle centrali. 

II dibattito ha messo in 
evidenza, ancora una volta, 
quanto grandi siano gli in-
teressi in giuoco dal cui con 
fronto devono uscire misure 
capaci di offrire il massimo 
di garanzie per la salute del
la popolazione e per la pro-
duzione. 

GIOVEDI' SERA ALIA TELEVISIONE FRANCESE 

Relazione di Pompidou sul vertice 
e la difficile situazione interna 

La destra attacca il primo ministro Messmer e ne chiede le dimissioni 

Goldwater 
sollecita la 
desfituzione 

di Nixon 
BOSTON. 17 

n senator* repubblicano di 
estrema destra Barry Gold-
water ha esortato la Camera 
dei rappresentanti a premiere 
una deeistone circa Yimpeach
ment del presidente Nixon. 

In una intervlsta nlasciata 
al Christian Science Monitor 
II senatore afferma che or-
mai una deeistone in mento 
e divenuta imperativa. 

Goldwater ha criticato Ni
xon per non essersi mosso con 
piu sollecitudine al momento 
giusto per diss! pare i dubbi 
sulla sua tnnoceroa nell'affa-
re Watergate Se i! presiden
te avease discusso apertamen-
te i'argornenio. egli afferma, 
ffpenso che Watergate ora sa
rebbe passato alia storia e 
Nixon sarebbe sulla strada 
4 i l rttonw alia popolartta...». 

Governo 
minoritario 
liberate in 
Danimarca 

COPENAGHEN, 17. - II 
leader del partito liberate, 
Paul Hartling. ha comunlca-
to oggi alia reglna di Dani
marca. Margrethe II di esse 
re d is posto a formate un go 
verno di minoranza. 

11 partito hberaie, che di
spone di soli 22 seggi sui com-
plessivi 179 della Camera, for-
mera il governo con la piu 
nstretta pialtaforma parla-
mentare dPlla stona danese. 

II nuovo govemo potra ga 
dere dell'appoggio parlamen-
tare del gruppo conservatore 
(16 deputati), del gruppo radi
cate (20 deputati i. del « cen
tra democratico» (14) e del 
partito popolare cristiano (7) 
Non disponendo della mag 
gioranza, il nuovo govemo do-
vra di volta in volta assicu-
rarsi il benevolo atteggiamen-
to del partito socialdemocra-
tico (46 deputati) o. all'estre-
ma destra, del «partito del 
pxocreaaOM (28). 

Dal Mttr« c«rrispo«deate 
» - PARIGl. 17 

Giovedl prossimo, dai pic-
col! schermi della TV. Pom
pidou commentera per 1 fran-
cesl il vertice di Copenaghen 
e 1 suoi risultati, nonche, 
molto probabilmente. I pro
blemi interni della Prancia. 
La sta m pa per6 non ha at-
teso il o verbo » presidenzlale 
per esprimere 11 suo sconten-
to- da destra a sinistra, se 
si ecoettuano i fogli diretta
mente legati al • gollismo, le 
critiche sono ugualmente vi-
vaci e se il conservatore YAu-
rore par la di <t nessun risul-
tato vera men te concreto ». 
1'organo del PCP dal canto 
suo accusa il governo fran
cese e i « nove » di aver preso 
misure destinate a organizza-
re l'austerita sul piano eu-
ropeo non tanto in conseguen-
za della crisi energetica quan
to per varare misure deflazio-
nistiche collegate al i'aumento 
dei prezzi. 

In questa chiave YHumani 
te interpret* anche 11 violen-
tlsslmo attacco che 11 settl-
manate Le Point scaglia sta-
mattlna contro il primo mi
nistro Messmer accusandolo 
dl incapacita e chledendogli 
di andarsene. Le Point e ?xi\-
xnato da carte* for* di dettra 

che fanno'piu o meno capo 
a Chaban-Delmas e al suo 
clan e 11 suo intervento e 
quindi considerato come una 
nuova prova della crisi - che 
attraversa la maggioranza e 
del suo sfaldamento politico 
e morale. 

Ma cosa vuole l Le Point 
chiedendo la testa di Mess 
mer? Vuole. afferma YHuma-
mte~, che Pompidou formi un 
governo ancora piu repres
sive e autoritario. in previ-
sione dei mesi duri che si 
prospettano p e r l lavoratori 

(francesi dopo le decision! del 
vertice di Copenaghen. un go 
verno capace di reprimere 
energicamente le eventuall 
azioni sindacali e operaie che 
scaturirebbero dopo una si
tuazione di conteniir.ento del-
l'espansione, di compressione 
del salari, dl disoccupazione. 

Quanto a Le Monde il suo 
editoriale nota stascra che il 
vertice di Copenaghen non ha 
e'.iminato, anzi sembra avere 
aggravato, i «malesseri euro-
pel», la diffidenza tra mem-
bri della comunita e soprat-
tutto I'astio dei <tpicooli» 
contro l'insopportablle condo-
mlnio dei tre a grandi» cioe 
ia Prancia, la Gran Bretagna 
e la Germanla federate. 

a. p. 

'VIENNA, 17.' 
Si e riunita questa matti-

na a Vienna la commissione 
economica dell'OPEC (Orgariiz-
zazlone dei paesi esportatorl 
del petrolio), con la parteci
pazione degli esperti finari-
ziari di;tutti 1 dodici paesi 
membri. In questa riunione, 
che dovrebbe durare qualche 
giorno, dovrebbe essere defl
nita una linea comune sui 
prezzi del petrolio gregg^o in 
vista della conferenza dei mi
nistri - petrolieri - dell'OPEC. 
prevista per sabato prossi
mo a Teheran. •» 

In quest'incontro dl Vien
na gli esperti esamineranno 
gli effetti deH'inflazione. gli 
aumenti dei prezzi del petro
lio sui mercati internaziona-
II. e altre questioni finanzia-
rie, monetarie e tecniche. I 
prezzi del petrolio sono note-
volmente aumentati dopo le 
restrizionl di forniture da par
te dei paesi - produttori. 

, L'OPEC sostiene la test cbe 
in futuro i prezzi del petro
lio devono essere orientatl 
esclusivamente secondo la si
tuazione di mercato, cost co-

• me awiene per le altre ma-
terie prime e i prodotti fi-

- niti trattati su scala inter-
• nazionale. < -
-* -1 ministri che si riuniran-
no a Teheran dovranno in par
ticolare prendere decision! cir
ca la fissazione dei prezzi del 
petrolio proveniente dalla re
gione del Golfo Persico e dal
la zona - mediterranea. Se

condo pronostici' attribuiti 
ad ambienti petroliferi 'di 
Teheran, i nuovi prezzi 
per il grezzo della re
gione del Golfo ' si aggire-
rebbero su 6^.50 dollar! al ba
rile. rispetto ai 3.30 dollar! 
di media al ' barile at-
tuali. Questi nuovi prezzi do 
vrebbero entrare in vlgore dal 
primo gennaio prossimo. 

- -- IL CAIRO. 17 
La commissione incaricata 

di esaminare le possibilita di 
stabilire una cooperazione 
arabo europea piu stretta si 
e riunita al Cairo sotto Ia 
presidenza di Hamdi Abu 
Zeid. direttore della sezione 
Europa occidentale al mini-
stero degli esteri egiziano. 

Abu Zeid ha detto al ter-
mine della riunione che l'idea 
di * una cooperazione arabo-
europea lanciata recentemen-

' te dal presidente Sadat, * 
stata a suo parere ripre&a 
dal Dresidente francese Pom 
pidmi e dlscussa durante U 
visita al Cairo della scorsa 
settimana del segretario dl 
stato agli esteri francese Jean 
De Liokowski 

> v - ' TIJNISL 17. 
' lu un incontro di due ore 
con un giuppo di giomall-
sti americani nel paiazzo pre 
sidenziaic di Tunisi. il presi-

tdente tunisino Habtb Hour 
- ehiba ha ribadito che 11 pre
sidente algerino Houati Bu-
medien ed il capo di stato 
libico Moammar G'teddafl lo 
hanno persona Imente assicu-
rato che le forniture di pe
trolio continueranno senza tn-
terruzione o ulterior! rlduzio-
nl verso l'ltalla. la prancia, 
la Gran Bretagna. la Germa-
ma Occidentale e l'Austria. 
«Tutto ci6 che devono fare 
— ha dlchlarato Rourghiba 
— e venire con le loro pe-
troliere a riempirle*. 

A chi gli ha fatto nota re 
che una sua analogs dichiara-
zlone resa nel corso della sua 
recente visita in Europa era 
•lata smentlta daU'agenzIa uf 
flclale di Informazlone algen-
na, Bourghiba ha rlsposto 
con un sorriso: « lo sono si-
euro che I cap] di Stato avran 
no l'ultima parolao. 

Per quanto riguarda U pro

blema mediorientale Bourghi
ba ha detto che gli arabi ri-
conoscono il diritto degli 
ebrei a una patria nazionale 
ma «non possono accettare la 
politica espanstonlstlca, an-
nessionistica ed hitlerlana di 
Israele». II presidente tuni
sino ha parlato di un rico-
noscimento formale di Israe
le e di rapporti di buon vl-
clnato fra gli arabi e • Tel 
Aviv. 

Gil arab!,' ha detto Bour
ghiba, sono disposti a rico-
noscere lo Stato di Israele. 
a cooperare con esso ed a 
scambiare ambasciatori: ma 
tale riconoscimento e condi-
zionato al ritorno di Israele 
alle hnee dl frontiera fissa-
te dalla spartizione della Pa-
lestina del 1947, approvate 
dalle Nazionl Unite. 

Dal nostro inviato 
' ' ' TEL AVIV. 17 
La conferenza di Glnevra 

ci sara. Israele ha lnformato 
Kissinger che lnvlera una sua 
delegazione alia Inaugurazlo-
ne dei lavori e ha accettato 
che la prima fase del lavori 
riguardi la questione del di
simpegno delle forze sul fron
te. Questo 11 rlsultato della 
mlssione del segretarlo di 
Stato amerlcano conclusasi 
verso le 13 dl oggi, dopo oltre 
dieci ore di colloqul con i 
dirigenti israelianl. E, dopo le 
incertezze della vigilia, nel 
clima di freddezza e di diffi
denza che aveva preceduto e 
accompagnato l'arrivo di Kis
singer a Tel Aviv e a Geru-
salemme, molti osservatori lo 
ritengono per lo meno ade-
guato agli scopl che il segre
tarlo di stato americano si 
era prefisso con il suo lun
go e difficile viaggio nel Me
dio Oriente. 

Kissinger non ha risparmia-
to aggettivi oggi pomeriggio 
all'aeroporto di Lod per cer
care di dissipare questo cli
ma che la stampa e gli am
bienti politici di Tel Aviv. 
d'altro canto, alimentavano an
cora stamane accusando gli 
Stati Uniti dl non aver tenu
to fede alle promesse fatte 
in precedenza e di aver fatto 
troppe concessloni agli < ara
bi (11 ruolo dell'ONU alia con
ferenza di Ginevra, il manca-
to ottenimento da Damasco 
della lista dei prigionieri, un 
presunto impegno USA circa 
la partecipazione dei palestl-
nesi). « 

1 • U segretario dl Stato ameri
cano ha detto infatti che « gli 
incontri sono stati come sem-
pre una conversazione tra 
amicl» che «le conversazioni 
sono state calorose, complete, 
utili e costruttive ». ,, 

I risultati che egli ha elen-
cato, come dicevamo. non esco-
no dal quadro delle previsio
ni che si facevano nei giorni 
scorsi, nonostante le remore 
israeliane. «E' stato raggiun-
to. egli ha detto, un accordo 
sulla procedura e le modalita 
della inaugurazione della con
ferenza. Tel Aviv ha confer-
mato che lnvlera una sua de
legazione se le altre parti si 
recheranno a Ginevra. E' sta
to convenuto che nella fase 
iniziale si discutera del di-
simpegno delle forze e a que
sto proposito Kissinger ha af
fermato di aver avuto discus-
sioni complete e utill. sui pro
blemi, le questioni e 1 prin-
cipi relativi a questo argo 
mento ». . 

Infine gli Stati Uniti «si 
terranno in - stretto contatto 
con Israele durante lo svol-
gimento dei lavori della con
ferenza ». E' questo un modo 
fndiretto ma sufficlentemen 
te espliclto per dire agli israe
lianl: sono state fornite suf-
fienti garanzie che il «patro-
cinios del conslgiio di sicu
rezza dell'ONU sulla confe-

ln un discorso all'Universita araba di Beirut 

Gravissime dichiarazioni 
del capo del FPLP Habbash 
Si e pronunciato «in modo categorico e assolu-
to» contro la partecipazione della Resistenza 

palestinese alia conferenza di Ginevra 
BEIRUT, 17 

~ II segretario generate del 
Fronte popolare per la libe-
razione della Palestina (FPLP) 
Georges Habbash ha assunto 
oggi, con un discorso all'Uni
versita araba di Beirut, una 
gravissima posizione di aper
ta e violenta ostilita al nego-
ziato per la pace 

Egli ha dichiarato di oppor-
si «in modo categorico ed as-
soluto » alia partecipazione del-
l'OLP (di cui il FPLP fa parte) 
alia conferenza di Ginevra du-

Kissinger 
giunfo 

a Lisbona . 
USBONA, 17. 

Henry Kissinger e giunto 
stasera a Lisbona per collo
qul con i governanti porto-
ghesi sulla collaborazione fra 
USA e Portogallo entro l'am-
bito delU NATO e- in altre 
aree geografiche. Si tratta del 
primo segretario di stato che 
visiti ufflcialmente il Porto
gallo dal 1962. L'aereo di Kis
singer, atterrato poco prima 
delle 19. e giunto direttamen
te da Tel Aviv. 

rante la quale — ha detto lpo 
tecandone aprioristicamente i 
risultati — • verranno adottati 
compromessi nocivi alle aspi-
razioni e alle finalita del popo-
Io palestinese, compromessi 
miranti solo ad opprimere e a 
perseguitare il popolo palesti
nese ». Al negoziato, Hbbash 
ha opposto un'altemativa mas-
simalistica. «La guerra di po
polo prolungata — ha detto — 
e il solo mezzo per pqrre fine 
alia presenza nella regione del-
rimperialismo, il nemico prin-
cipale della nazione araba, e 
del suo derivato, il stonismo ». 

Habbash ha inoltre attacca-
to con violenza la risoluzione 
dell'ONU n. 242, deflnendola 
• vile e indegnav, ha resphv 
to l'idea della creazione di uno 
Stato palestinese in Cisgiorda-
nia (vappena il 22 per cento 
della terra che i palestinesi 
avevano un tempo »), ha prof-
ferito oscure minacce contro 
m quel capi di Stato arabi cbe 
cercassero di concludere la pa
ce con Israele a spese dei pa
lestinesi » e ha pronunciato in-
sulti sprezzatl contro Sadat, 
dicendo testualmente che il 
presidente egiziano «si e tra-
scinato carponi ai piedi de
gli imperialisti americani per 
chiedeme 1'appoggio economi-
co e politico ». 

Tokio: dozi 
, dhnezrati per 

nafta, kerosene ' 
e gas liqoido 

TOKIO. 17. 
II Giappone intende ridurre i 

dazi doganah sulla nafta del 
50 per cento a partire dal 1. apri-
le. nonche sul kerosene e sul gas 
hquido del 30 per cento. II Par-
lamento dovra dare la sua ap-
provazione a questa misura, 
che mira a impedire eccessivi 
rincari nonchd ad incoraggiare 
1'ifnportflzione di prodotti del pe-
troUe. 

Accordo 
ptfrolifero 

fro Francia e 
Arabia Savdita? 

PARIGI. 17. 
II settimanale francese < Paris 

Match* afferma oggi che. in 
base ad un accordo flrmato a 
Riad. rArabia SaudiU espor-
tera in Francia 800 milioni di 
tonnellate di greggio nei pros-
simi 20 anni. Le autorita iran-
oesi non hanno voluto comrnen-
tare la notizia. II giornale rife-
risce che I'accordo e stato flr
mato nella prima quindicina di 

renza, tanto blaslmato e ' o-
steggiato da Israele, e piu 
formale che sostanziale. In de
flnitiva Kissinger, come vuo
le Tel Aviv, conferma che II 
ruolo determlnante come « pa-
troclnantl » del negoziato ara-
bo-lsraellano sara svolto dalle 
due grandi potenze che nel-
l'ambito dell'ONU avevano pre
so l'lnlziatlva di imporre un 
cessate 11 fuoco 11 22 ottobre 
scorso. 

II ministro degli esteri lsrae-
Iiano Abba Eban ha conferma-
to le dichiarazioni dl Kisain-
ger lasciando tuttavia capire 
che l'avvio della conferenza 
sara piu formale che sostan
ziale poiche ritiene che «II 
problema del disimpegno del
le forze sara ' probabilmente 
affrontato solo dopo la prima 
meta di gennaio ». 

Israele come e noto vota 11 
31 dicembre e non e affatto 
certo che dopo quella data 
l'attuale coallzione governatl-
va sia ancora una volta in 
grado dl formare un governo. 
E cid complica ancora di piii 
la questione. Non solo per-
ch6 si affaccia il pericolo dl 
uno spostamento a destra e 
quindi di un successo della 
alleanza oltranzista del LIKUD 
che nega ed esclude ogni pos
sibility di trattare con gli 
arabi ma anche di un preve-
dibile indebolimento del par
tito laburista di Golda Melr. 
Quest'ultima probability po-
trebbe rendere arbitri della 
situazione quelle forze, alio 
interno della coallzione di go
verno che fanno capo al gene-
rale Dayan e a coloro che si 
oppongono a ogni condizione 
negozlata. 

Non e dato sapere se Kissin
ger abbia affrontato a fondo 
con 1 dirigenti israelianl le 
future tappe - del negoziato 
che sta per aprirsi e di sui 
il disimpegno non dovrebbe 
essere che la prima fase. Ne-
gli ambienti giomalistici al 
seguito del segretario di Sta
to americano nel suo * lungo 
viaggio medio orientate si af-
fermava stamane che la tap-
pa di Israele e stata la oiu 
difficile. Kissinger, ha detto 
oggi l'ex portavoce di Ken
nedy, Pierre Salinger ai mi-
crofoni di Radio Gerusalem-
me (egli si trovava al seguito 
di Kissinger come inviato del 
settimanale francese YExpress) 
aha blsogno di convincere la 
Meir che vi sono cose che si 
~possono e si debbono fares. 
H segretario di Stato ameri
cano secondo - Salinger pud 
offrire a Tel Aviv garanzie 
internazionali circa le fron-
tiere, dopo un eventuale ritl-
ro dai territori occupati, ma 
Israele, sostiene Salinger, non 
crede a queste garanzie. a II 
dramma e qui — aggiunge Sa
linger —: Kissinger vede II 
problema * globale, Tel Aviv 
continua a vedere le cose in 
maniera a locale ». 

'- Poche sono le forze politl-
che che dopo la guerra del 
Kippur hanno tirato delle con-
seguenze adeguate sotto que
sto aspetto. Secondo gli stes-
si ambienti giomalistici ame
ricani dianzi citati Kissinger 
avrebbe notato d'altro cam-
po nel presidente Sadat ara-
gionevolezza » ed avrebbe con-
cordato due tappe per il nego
ziato: primo > il disimpegno 
quindi conversazioni piu ap-
profondlte sull'accordo di pa
ce. Ma q'ui si ritorna alle con
dizioni di fondo, alia dispo
nibilita cioe di Tel Aviv di 
affrontare il negoziato sulla 
base delle risoluzioni dell'ONU 
del novembre 1967 che chiedo-
no il ritiro di Israele dai ter
ritori occupati e soprattutto 
di quel realismo che si impo-
ne dopo Ia guerra del Kippur. 
Per awiare la conferenza pare' 
che ci si sia accontentatl di 
parlare per ora solo del di
simpegno. Un awio limitato 
pieno di speranze e anche 
di inquietantl incertezze. 

Franco Fabiani 
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COMUNE 
DI AREZZO 

II Slndico rende nolo h • " « 
— che la " variahte n. 9 al 

P.R.G., conceroente, la localii-
zazlone deH'area per la co-
struzione della scuola eletnen-
tare. speciale < Leonardo Bru
nt» in via Tarlatl, e stata 
approvata con Decreto Provve-
ditoriale 6-12-1971 n. 36266 pub-
blicato nella G.U. 29-12-1971 
n. 329. Tutti gli elaborati del 
piano ed il decreto di appro-
vazione rimarranno , depositati 
presso la Segreteria Comunale 
a libera visfone del pubblico, 
per tutto il periodo di validi
ty del P.R.G. • 

— che gli atti relativi alia 
variante al vigente P.R.G. con-
cernente la modifica delle Nor-
me Tecniche di attuazione per 
le zone agricole e gli atti re
lativi al Piano particolareggia-
to per le aree da destinare 
ad insediamenti produttivi re-
steranno depositati negli ufflci 
della Segreteria comunale ri-
spettivamente dal 29 novembre 
1973 al 28 dicembre 1973 e dal 
7 dicembre 1973 al 5 gennaio 
1974. Le associazioni sindacali. 
gli Enti pubblici, le isUtuzionl 
interessate ed ogni altro Ente o 
privato. possono presentare os 
servazionj in carta legale en
tro 60 giorni a decorrere da 
quello successivo all'ultimo 
della pubblicazibne. Possono es
sere inoltre presentate opposi-
ztoni, nei termini suddetti, da 
parte dei proprietari di immo-
bili compresi nel Piano parti-
colareggiato. * , 
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COMUNE Dl IRSINA 
Provlncla dl Matera 

PREAVVISO Dl GARA 
Dl APPALTO 

1 QUESTO COMUNE " provve-
dera — a mezzo licitazione 
privata a norma dell'art. 89 let-
tera a) del Regolamento Con-
tabilita Generate dello Stato 
23 maggio 1924, nr. 827 — alio 
appalto dei lavori' occorrenti 
per il completatn^nto del pub
blico macello — 2. lotto —. per 
un importo a base d'asta di Li
re 12 614.385. 

L'AGGIUDICAZIONE awerra 
con la procedura prevista dal-
l'art. 1 lettera a) della legge 
2-2-1973, nr. 14 a favore della 
maggiore offerta segreta in 
ribasso del prezzo sopra indi
cate -

Le richieste di partecipazio
ne dovranno pervenire a que
sto Comune entro 10 giorni dal
la data di pubblicazione. 

La richiesta di invito non 
vincola l'Amministrazione ap-
paltante. 

IRSINA. II 11 dicembre 1973. 
IL SINDACO ' 

(Angelo Raffaele LOTITO) 

Inviato USA 
in Olanda 

per la questione 
pefrolifera 

AMSTERDAM. 17. 
II consigliere speciale della 

Casa Bianca psr l'energia. Wil
liam Donaldson, e giunto dome
nica sera aU'aeroporto di Am
sterdam. Donaldson si e subito 
incontrato col ministro olandese 
degli Esteri e dell'Ecooomia. Egli 
si tratterra in Olanda sino a 
giovedi 

COMUNE Dl IRSINA 
Provincia di Matera 

PREAVVISO Dl GARA 
, Dl APPALTO 

• QUESTO COMUNE ' provv'e-' 
dera — a mezzo licitazione 
privata a norma dell'art. 89 let
tera a) - del Regolamento Con-
tabilita Generate dello Stato 
23 maggio 1924, nr. 827 — alio 
appalto dei lavori di sistema-
zione strade interne — 3. lot
to — per un importo di Lire 
27.200.000. a base d'asta. 

L'AGGIUDICAZIONE awerra 
con la procedura prevista dal-
l'art. 1 lettera a) della legee 
2-2-1973. nr. 14 a favore della 
maggiore offerta segreta in 
ribasso del prezzo sopra indi
cate -

Le richieste di partecipazio
ne dovranno pervenire a que
sto Comune entro 10 giorni dal
la data di pubblicazione. 

La richiesta di invito non 
vincola ' t'Amministrazione ap 
paltante. 

IRSINA. 11 11 dicembre 1973 
' IL SINDACO 

(Angtle Raffaele LOTITO) 

COMUNE Dl CARRARA 
, Azlenda Trasporfl 

Nettezza Urbana e Acquedotto 
• Si rende noto che saranno ap 

paltati a licitazione privata, da 
aggiudicare con il metodo di 
cui all'art. 1. lettera a), della 

• legge 2-2-1973. n. 14. i lavori di 
completamento dell'attuale ac
quedotto comunale di Carrara 
(1. stralcio di progetto). per 
l'ammontare a base d'asta di 
L. 104.000000. 

Le imprese che hanno inte-
resse a partecipare alia, licita
zione. possono chiedere di ea-
servi ammesse con istanza in 
carta legale che dovra perve
nire all'A.T.N.A. (Via G. Pi»-
tro. 2 - Avenza Carrara), non 
oltre il decimo giorno dalla da
ta di pubblicazione dell'awfoo 
di gara sul Bo'lettino Officiate 
della Regione Toscana. 

Cinque anni fa moriva a Roma 

OnAVIO SAYI0LI 
La famiglia lo ricorda ai com-
pagni e agli amid. 

Roma. 18 dicembre 1973. 

Direttora 
ALOO TOfTTORCUA 

Condirottora 
LVCAPAVOUM 

Direttort rsaponsabile 
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Bilancio sovietico sulle trattative di Vienna e di Ginevra 

L A • PR A VDfl CRITIC A L A POSIZIO N E 
OCCIDENTALE SUL DISARMO EUROPEO 

Le Isvestia sulle difficolta dei colloqui ginevrini sulla sicurezza - II vice premier cubano 

Rodriguez: «La visita di Breznev all'Avana avra un significato storico » 

in questi due incontri est-ovest 
cosi importanti per il futuro del 
nostro continente. 

Delle trattative di Vienna si 
occupa in particolare stamane 
la c Pravda >. A giudizio del-
l'organo - centrale del FCUS. 
1'ostacolo piu grande che si in-
contra nella capitale austriaca 
e la pretesa degli occidental! 
di giungere ad una riduzione 
cosiddetta < equilibrata > degli 
armamenti, vale • a dire che 
cgli Stati socialisti dovrebbero 
procedere a una riduzione delle 
loro forze piu grande che non 
i paesi occidentali>. :V.•.:,;;•. 

I progetti sovietico e ameri-
cano non sono stati ufficialmente 
pubblicati. Secondo fonti occi
dentali, quello sovietico preve-
derebbe: 1) riduzione congiunta 
in Europa centrale di 40.000 uo-
mini nel 1975; 2) seconda ridu
zione del 5 per cento nel 197fi 
delle forze di tutti i paesi inte-
ressati; 3) ulteriore riduzione 
del 10 o del 15 per cento nel '77. 
Le riduzioni, come detlo, do
vrebbero riguardare anche le 
forze aeree e nuclear!. 

II piano americano porrebbe 
invece l'obiettivo di una ridu
zione c bilanctata > di circa il 
10 per cento delle forze della 
NATO e del 20 per cento di 
quelle del Patto di Varsavia. 
Come prima tappa prevederebbe 
una riduzione di sole truppe 
delle due maggiori potenze: 28 
mila uomini per gli Stati Uniti 
e 67 mila uomini piu una divi-
sione corazzata per i sovietici. 
-" Senza accennare a c-ifre e per-
centuali, la «Pravda > osserva 
che cle proposte occidentali si 
trovano in contraddizione fla* 
grante con il principio del non 
pregiudizio e della sicurezza di 
ogni Stato. fissato nelle consul-
tazioni preliminari >. Tali pro
poste non riguardano che la 
forze terrestri e cle prime mi-
sure non mirano che a ridurre 
gli effettivi sovietici e americant 
in Europa centrale. senza toe-
care le forze nazionali e gli 
armamenti degli altri interlocu-
tori di Vienna. La Bundes-
wehr • tedesco-occidentale ' per-
fettamente addestrata. 1'armata 
inglese del Reno e gli altri rag-
gruppamenti alleati delle forze 
atlantiche resterebbero' cost ai 
margini della riduzione >. " 

Dell'incontro di - Ginevra si 
sono occupate - le c Isvestia >. 
cLa maggior parte delle dele-
gazioni — ha scritto il quoti-
diano sovietico — ritcngono che 
i lavori della conferenza pro-
grediscano gradualmente. Gli 
Stati sono sempre piu interes-
sati alia riuscita di questa 
grande azione della politica eu-
ropea*. -•;.•• 

La difficolta piu seria presen-
tatasi a Ginevra e la richiesi* 
di taluni paesi, soprattutto occi
dentali, di dare la precedenza 
ai problem! della libera circo-
lazione delle idee, degli scambi 
di informazione e dei contattl 
umani rispetto alle question! 

' fondamentali della sicurezza f 
della cooperazione. I paesi so
cialisti — aftermano le clsvu 
stia » —, pur ritenendo che tutto 
cid che viene discusso alia con
ferenza e importante, ne sotto-
lineano l'essenziale: le realta 
esistenti in Europa, Tinviolabl-
lita delle frontiere, la non inge-
renza negli affari intern!, il r! 
spetto della sovranita, delle 
leggi c dei costumi di ciascun 
paese partecipante. 

Benche l'intesa su tutti i puntl 
non sia stata ancora raggiunta 
— conclude il giornale — l'at-
tuale seconda fase della confe
renza e arrivata prattcamente 
alio stadio della messa a punto 

e della redazione dei document!. 
Molto resta ancora da fare, ma 
vi sono motivi per essere ottl-
misti. L'atmosfera dei lavori e 
tra le piu. serie e costruttive. 

In occasione della seduta del 
Comitato ' esecutivo del Come-
con il vice primo ministro cu
bano Carlos Rafael Rodriguez 
ha compiuto una visita a Mo-
sca dal 10 al 16 dicembre. In 

, un incontro con i giornalisti ha 
illustrato l'importanza e le pro-

. spettive della-cooperazione eco-
nomica fra URSS e Cuba ed ha 
accennato alia prossima visita 
di Breznev a Cuba dicendo che 
essa c avra per i cubani un si
gnificato storico ». Rodriguez ha 
anche sottolineato il < ruolo 
straordinariamente grande che 
Leonid Breznev svolge come 
rappresentante di una grande 
potenza nella politica interna
tional ». ... 

Romolo Caccavale 

II processo inizia giovedl a Madrid 

Inconsisteriti 
le prove 

dall'accusa 

Le autorita non hanno ancora reso noto I se le 
udienze si svolgeranno a porte chiuse 

Arrestati 
; a Lisbona 

centinaja 
di studenti;;:> 

v • -'. • LISBONA,' 17. -V 
•v Circa centcclnquanta stu
denti sono stati arrestati ierl 
sera nella facolta dl medlcl-
na dell'Unlverslta dl Lisbona 
mentre era in corso una as-
semblea.' Agentl di pollzla 
hanno fatto irruzione nel lo-
cali, facendoll sgomberare. 

In quest! ultlml giorni, nel
le facolta di lettere e dl scien-
ze sono stati sospesi, preven-
tivamente dal corsi ventlquat-
tro studenti. 

Dalit nostra redazione 
• •> MOSCA. 17. 

* La sospensione, con l'appros-
tiraarsi delle festivita di fine 
anno, delle trattative di Vienna 
(riduzione delle forze annate e 
degli armamenti in Europa) e 
di Ginevra (seconda fase della 
conferenza pan-europea per la 
sicurezza e la cooperazione) ha 
offerto alia stampa sovietica 
l'occasione per un bilancio del 
cammino percorso e delle diffl
colta che ancora si prospettano 

E' morto 
il cardinale 
Cicognani 

E* morto all'eta dl oltre 
M anni l'ex segretario di Sta
to e decano -del Sacro Col-
leglo, il =• cardinale Amleto 
Giovanni Cicognani. Nato a 
Brisighella (presso Faenza) 
11 24 febbraio 1883. gia sotto 
1 pontificatl dl Benedetto XV 
e Pio XI, Cicognani rlcoprl 
importanti Incarichl che gli 
permlsero dl mettere In luce 
la sua preparazlone e le sue 
dotl di esperto di dirltto ca-
nonico e di question! orien
tal!. ••-••- • .'.•«--- '''"'•'. :>'-': 

Delegato' apostolico negll 
Stati Uniti dal 1933 al 1958, 
Cicognani svolse un ruolo dl 
primo piano, come risulta dal 
carteggio con 1'allora segre
tario dl Stato cardinale Ma-
glione, durante la • seconda 
guerra mondiale per favorlre 
la medlazlone della Santa Se-
de perche Roma fosse di-
chiarata cltta apexta, e per 
accelerare le, trattative tra il 
governo Badoglio e gli al
leati, per l'armistizlo, a cul 
Eoi si addivenne 1'8 settem-

re 1943. . • - ,,•*•• 
' Elevato alia dignita cardi-

nalizia nel Conclstoro del 
15 dicembre '58 da Giovanni 
XXIII, fu poi, da questl, no-
minato Segretario di Stato, 
e questa carica mantenne fi-
no al 30 aprile 1969, quando 
Paolo VI accolse le dimls-
sloni da lul presentate a cau-

' sa dell'eta avanzata. Aveva, 
infatti, 86 anni. 

In Tlconoscimento degli alti 
servizi resl alia Chiesa e alia 
Santa Sede, Paolo VI lo no-
mino. 1'8 maggio successivo, 
Segretario dl Stato emerito, 
e il 24 marzo '72 venne eletto 
decano del Sacrp Colleglo. 
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Incontro di Granelli con rappresentanti di Italia-Ctle 

Forte pressione democratica 
in aiuto ai profuffhi cileni 

Una nofa della Farnesina assicura I'impegno del govemo per il frasferimento nel 
nosfro paese dei rifugiali neH'ambasciata di Santiago - Rischiano gravi rappresaglie: 

'••' Una' forte : pressione delle 
forze democratiche si sta ef-
fettuando in Italia perche al 
piu presto tutti 1 cileni rifu-
giati presso la nostra amba-
sciata a Santiago del Clle sia-
no trasferitl nel nostro Paese. 
' Ieri alia Farnesina il sotto-
segretarlo agll esterl Granelli 
ha avuto una serie di contatti 
per risolvere il problema del 
circa cento profughi politlci 
rifugiati nella nostra sede a 
Santiago. •»'. • ' ' . ' . : . • 

Granelli ha avuto un incon
tro con i rappresentanti del-
l'Associazione Italia-Cile, che 
per prima ha sollevato dl fron-
te aH'oplnlone pubbllca 11 pro
blema dei profughi. . 

La drammatica ' condizlone 
degli esuli, xlchlede un'imme-
diata inizlatlva del governo 
senza ulterior! rltardl, che ga-
rantlsca il loro accesso nel no
stro paese. I cileni rifugiati 
neirambasclata italiana a San
tiago, rischlano gravi rappre

saglie nel confrontl delle loro 
famiglie: anche per questo e 
urgente l'iniziativa delle auto
rita italiane. ;• • •-•- •"-'-•- •••vv" 

Al termine dell'incontro dl 
Granelli con i rappresentanti 
dl Italia-Cile, la Farnesina ha 
diffuse un comunicato - nel 
quale si afferma che fin dal 
giomo del colpo di Stato mi-
lltare, da parte Italiana non si 
e mancato di dare ospitalita a 
coloro che si sono rifugiati 
neH'ambasclata. - - . -• .:•-;•.' 

Fino ad oggl, numerosi cile
ni sono riusciti a giungere In 
Italia: tre nutritl contingent! 
dl profughi cileni sono riusciti 
a raggiungere il nostro paese, 
grazie all'iniziativa costante 
delle ' autorita diplomatiche 
italiane In Clle. * .- • . - r 

La nota della Farnesina as
sicura che 11 governo italiano 
«sl sta adoperando affinche 
anche gli altri, che lo deslde-
rino, siano trasferitl in Ita
lian. 

L'alto commissariato delle 
Nazioni Unite ha inviato un 
appello a tutti i goveml affin
che i numerosi profughi del 
Clle vengano accolti e slste-
matl. Tale appello e stato ac-
colto, informa la nota del mi-
nistero degli esterl, dal gover
no Italiano, riservando prefe-
renza « agli ospiti della nostra 
sede diplomatics di Santiago 
che deslderino trovare collo-
camento nel nostro paese ». .: 
^ E* stata inoltre prevista la 
collaborazione dell'organo isti-
tuzionale delle Nazioni Unite, 
« anche tenuto conto dell'assl-
stenza che 11' commissariato 
pu6 dare per la definitiva sl-
stemazlone del rifugiati». 

La nota si conclude con la 
riaffermazione, da parte del 
governo, che «tutto il possi-
blle» sara fatto per la salva-
guardia degli esull dal Cile sia 
a in sede multilaterale che In 
sede direttan. 

MADRID, 17 
A tre giorni dall'lnlzlo, an-

nunclato per giovedl, non si 
sa ancora se 11 processo con-
tro Marcelino Camacho e gli 
altri nove sindacallstl spagno-
11, accusatl - dl « assoclazlone 
illegale », sara ' pubbllco op-
pure no. Dl slcuro si sa che 
il regime spagnolo ha molta 
fretta ed ha esercitato. pres-
slonl sul gludlcl del tribunale 
dell'ordine pubbllco perche le 
udienze non durlno, piu - di 
tre giorni. 

Considerando Valto numero 
degli imputatl — dlecl — e 
quindl l'alto numero del te
st! a dlscarico, almeno due a 
testa, si ha l'lmmaglne piu 
evidente del carattere che 11 
franchlsmo tenta dl dare a 
questo procedlmento. Si cer-
ca cloe dl giungere aU'acco-
glimento delle rlchieste della 
pubbllca accusa. -v rlchieste 
molto pesanti, che varlano 
dal ventl ai dodicl anni dl 
reclusione, nel piu breve tem
po posslblle senza dare al dle
cl imputatl la possibilita ma-
teriale di difendersl complu-
tamente. - - - , - . •• 

Questa fretta e •• dovuta al 
fatto che il capo di accusa, 
« assoclazlone Illegale », e dlf-
flcilmente dimostrablle" an
che nella lata interpretazlone 
che ne fa il codice penale 
franchista. I died sindacallstl 
sono stati infatti arrestati in 
ore diverse dl uno stesso gtor-
no, 11 24 giugno del 1972: se
condo 11 referto polizlesco 
provenlvano da una rlunione 
della « commisslone coordlna-
trice nazionale delle commis-
sioni operale ». 

In realta non eslste alcuna 
prova che queila rlunione si 
sia effettlvamente svolta; del 
resto al capo di accusa non e 
stata aggiunta rimputazlone 
dl a rlunione Illegale». Ba-
sandosi su quest! fatti gli av-
vocati difensori hanno chle-
sto 11 proscioglimento del lo
ro assistltl. Va rilevato che 1 
difensori sono note persona-
lita del mondo giurldlco e 
politico spagnolo. . 

A Parigi per incontrare Kissinger 
. . •: . \ ' ' ' ' 

Le Due Tho: sono gli US A 
che incoraggiano Thieii 

II rappresentante di Hanoi prolungherebbe il suo soggiorno in Francia 

Dal nostro corriipondente 
PARIGI, 17. ^ 

Le Due Tho, negoziatore de
gli accordl dl pace per il 
Vietnam e rappresentante del 
governo di Hanoi, e arrivato 
questa mattlna alle 11,30 al-

1 l'aeroporto parlgino del Bour-
_ get, - accompagnato da una 
• ventlna dl esperti. Giovedl 
prossimo lncontrera Kissinger 
al Centro delle conferenze In-
ternazlonall dell'Avenue Kle-
ber. . . . 

I colloqui americano - nord-
vlfitnamlti, dati gli impegnl 
del segretario dl Stato ame
ricano, non dovrebbero dura-
re piu dl un giomo. Ma, ha 
detto Le Due Tho, tutto di-
pendera dal rlsultatl dl tfue-

: sto primo incontro • « che, a 
dif ferenza di quanto hanno af-
fermato certi glornall, e sta
to sollecltato dal governo de
gli Stati Uniti e non da not». 
SI ha l'lmpressione che Le 
Due Tho si preparl a resta-
re a Parlgl per un certo tem
po e a rlvedervi, In caso dl 

Grecko a Praga 
.••"•. : - V PRAGA, 17. : 

- II ministro della Difesa sovie
tico, maresciallo Grecko, mem-
bro dell'Ufficio politico, 6 giunto 
stamani a Praga < in visita uffi-
ciale e d'amicizia> di alcuni 
giorni. alia testa di una dele-
gazione militare, su invito del 
generate Martin Dzur. ministro 
cecoslovacco della Difesa. 

Accordo editoriale 
tra Editor! Riuniti 

e un istituto romeno 
A Bucarest e stato firmato 

in questl giorni un accordo 
quinquennale di collaborazio
ne e produzlone editoriale tra 
la Editor! Riuniti, diretta dal 
compagno Roberto Bonchio, 
e l'lstltuto storico e sociale 
romeno, diretto dal compagno 
Popescu Puturi, membro del 
CC del PCR. 

L'accordo prevede la pub-
bllcazlone In Italia dl nume-
rose opere che riguardano la 
storia della Romania e del 
movimento operaio romeno, e 
viceversa, la traduzione in ro
meno di opere e scritti sulla 
storia del movimento operaio 
italiano. • ' -

Durante i varl contattl avu-
tl a Bucarest, Roberto Bon
chio e Mario Di Tommaso 
hanno incontrato il compagno 
Burtika, membro del Comi
tato esecutivo e segretario 
del CC del PCR. Nel corso 
di questo incontro si e stabi
lity dl conslderare l'accordo 
tra Editor! Riuniti e Istituto 
storico e sociale romeno co
me un primo passo per una 
piu stretta collaborazione tra 
la nostra nota casa edltrlce 
e gli altri organism! culturall 
romeni, sia per quanto ri-
guarda le ooproduzioni sia 
per una maggiore diffusione 
del llbro italiano in Romania. 

necessita, il suo interlocutore 
americano. ., • T -••••-• v . -: 
•• Sono la gravita della sltua-
zlone creatasl nel Vietnam del 
Sud e I'tmpasae in cul si tro-

,vano 1 colloqui tra il GRP e 
1' amministrazione saigonese 
che hanno determlnato la rl-
ohlesta amerlcana dl un con-
fronto diretto col negoziator<* 
dl Hanoi. . v. v ..;.., 
"• IJI Repubbllca democratica 
vletnamita, lia detto Le Due 
Tho ' ai giornalisti. appoggia 
pienamente l'azlone del GRP 
dlrelta a punlre nel modo piu 
severo gli attl di guerra del 
saigoncsl contro l terrltorl 11-
beratl. Non e'e nessuna ra-
gione che 11 GRP e Hanoi 
« restino con le manl In mano 
f. permettano al salgonesl di 
fare quello che vogllono». 
Da questo punto dl vista Sai
gon e il governo americano 
sono interamente responsabl-
11, ha agglunto Le Due Tho. 
« della grave sltuazlone attua-
le e dl tutte le conseguenze 
derlvanti dalla violazione de
gli accordi di Parlgl sul Viet
nam e del successivo docu-
mento firmato sempre a Pa
rigi nel giugno di quest'anno ». 

II consigliere dl Hanoi ha 
rlmproveraco in particolare 
agll americani di lnviare nel 
Vietnam del sud - numerosi 
consiglieri milltari in abiti ci-
vlll e di accordare un aluto 
militare consistente al gover
no dl Saigon. E' questo alu
to, contrarlo alio spirito e alia 
lettcra degli accordi di pace, 
che permette a Thieu dl con-
tinuare la sua politica aggres-
slva e di opporsl ad un rego-
lamento politico dei problem! 
sudvietnamiti. - • . 
- Tn effetti. dl tutte le ciau-
sole contenute negli accordi 
di Parigi, una sola e stata 
rlspettata: 11 ritlro delle trup
pe americane «in unlforme>» 
e !a cessazione del bombar-
damenti da parte delltivia-
ztone statunitense. Tutte le al-
tre clausole vengono clamoro-
samente calpestate sia - da 
Thleu che dagli Stati Uniti: 
ta cessazione del : f uoco sul 
posto, 11 blocco delle fornitu-
re di armi, la liberazlone dl 
tutti i detenuti politicl, la li
bera circolazione della popo-
lazlone civile, le garanzle del
le llberta democratiche, la for-

; mazlone dl un consigllo nazio
nale a tre component! inca-
rlca.to di organizzare elezio-
ni generall, libere e democra
tiche. .-••••• . •• -
; Malgrado gli sforzi del GRP 
alia confojenza della Celle -
Saint • Claude queste clauso
le son"- rimaste lettera mor-
ta e oggl la sltuazlone nel 
Vietnam del sud e ben lonta-
na da essere queila che era 

stata prevista dagli accordi 
dl Parigi. .-.«•.-

Dl qui l'lnteresse per il nuo-
vo Incontro tra Le Due Tho 

;e Kissinger. Ma Le Due Tho 
ha detto molto chiaramenie 

. questa mattina che «tutto di-
pende dagli americani», dalln 
loro volonta dl rispettare gli 
impegnl presl. Se essl vogllo
no, invece, contlnuare a gio-
care la carta di Thieu e re
state in un modo o nell'altro 
nel Vietnam del sud non pe 
tranno che andare incontro a 
nuovl insuccessi. 

Augusto Pancaldi 

Proibito a Parigi 
il comizio fascista 

sul Cile 
PARIGI, 17 

(A.P.) — Le autorita parigi-
ne dl polizia hanno annuncla-
to che 11 comizio organizzato 
dal raggruppamento neofa-
scista « Far fronte » in favore 
della giunta cilena e proibito. 
E in pari tempo e proibita la 
contromanlfestazlone che 1© 
forze dl sinistra, all'appello 
del PCF, avevano deciso di 
organizzare per impedire l'ln-
sulto alle migliaia di patrioti 
assassinati. dalla reazione in 
C l l e . - " '.••••* • •••>•••• 

SI tratta dl un successo del
la azione del PCF e degli altri 
partitl di sinistra. II governo 
ha dovuto fare marcia Indie-
tro e il signor Vilarin, spedi-. 
to dalla giunta in Europa per 
difendere l'operato di Pino
chet, si e involato stasera 
per Londra dove spera dl 
avere piu successo presso 11 
governo conservatore britan-
nico. 

Confflifti 
a Khartum 

/ _7<: •-.:.•'>•*; BEIRUT. 17. 
' II giornale c Ali-Liva», rife-
risce che negli ultimi giorni han
no avuto luogo a Khartum gran-
di manifestazioni studentesche 
contro il regime del: generale 
Nimeiri. Giovedi scorso nella 
capitale del Sudan si sono avuti 
sanguinosi scontri fra la poli
zia e gli studenti dell'Univer-
sita. Si sono avute vittime fra 
gli studenti. Alle manifestazioni 
studentesche hanno aderito an
che operai e membri di diverti 
partiti politici, che operano nel 
paese clandestinamente. 

Fiat 126 (594 cc.) 

E' I'automobile che, con la Fiat 
500, consuma meno in senso 
asso/uto: oltre 19 km con un Htro* 
Paga le tariffe piu basse di bollo, ; 
di assicurazione, in autostrada, in 
garage, dal meccanico. E' una ; 
"4 posti" che fa oltre 105 km/h. 

Questa estate una 126 di serie e 
stata sottoposta dalla Polizia ~. 
Metropolitans! delllsola di Man in 
Gran Bretagna, ad una prova di' 
durata e di consumo: in 7 giorni e 
\ 7 notti di marcia ininterrotti su strada 
per lo piu in montagna, ha percorso 
10.482 km con un consumo medio 
di'o/tre 18 km per Htro. 

Fiat 127 (903 cc.) 

Off re. spazio per. 5 persone e 
prestazioni di una brillante vettura 
media, ma con un consumo 
ridottissimp: 14,5 kmcon un litro? 
Lo scorso anno la 127 si e piazzata 
al primo posto asso/uto nella •"'«"-
edizione inglese dell'Economy Run 

(la gar a a chi consuma meno) 
percorrendo 1620 km, tra i piu 
impervi della Scozia, con un 
consumo medio di 17,5 km per Htro. 
Per la contenuta ci/indrata e la 
dimostrata affidabilita della sua 
meccanica, le spese di gestione 
della 127 sono estremamente 
convenient!T 
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# : • Le due automobili con le quali costa meno 

in automobile 
• i 

* / consumi indiemti sono consumi modi rilevati dalllspettorato della Motorizzazione all'atto della omologazione del modello 
\ (secondo le norme CUNA). Tali ri/ievi sono effettuati con vettura a pieno carico, a vefocita costante, ugua/e a 213 di queila massima, 

su strada piana, maggiorando if dato del consumo reafe del 10%. 

FIAT 
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