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Firenze: uruguayano ucciso 
dopo un fallito-

rapimento di una bambina 

• V : 

A pag. 5 ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Bimba di 18 mesi muore 
bruciata nel rogo 

di una baracca a Roma 
A pag. 10 

GIA' AL LAVORO IL GRUPPO MILITARE EGIZIANO-ISRAELIANO 

A Ginevra si tratta 
Ridotto F embargo 

I rappresentanti del Cairo e di Tel Aviv, sotto la pre sidenza del capo delle forze dell'ONU nel Medio Oriente, hanno ripreso il negoziato interrotto il 29 no-
vembre al km. 101 — Posizioni contrastanti, ma atmosfera di cauto ottimismo — Fahmi: il disimpegno, banco di prova per la volonta pacifrca di Israele 
In gennaio non sara applicata la prevista riduzione del 5 per cento ai paesi importatori di petrolio — II Giappone annoverato tra i paesi amici degli arabi 

RAPPORTI DIRETTI 

ALL'INDOMANI del forte 
aumento del prezzo del 

petrolio greggio aH'origine, 
i paesi arabi hanno deciso 
di soprassedere alPulteriore 
preannunciata riduzione del
le esportazioni petrolifere, 
e anzi incrementeranno la 
produzione stessa. I due ge-
sti ' corrispondono a : due 
aspetti differenti del ' pro-
blema. II rincaro del greg
gio rientra in un processo 
generale di riequilibrio dei 
rapporti di scambio tra i 
paesi produttori di materie 
prime e i paesi a elevato li-
vello di industrializzazione. 
Questo rapporto da molti 
anni si era andato deterio-
rando ai danni dei detenlo-
ri di materie prime, con una 
conseguente accentuazione 
dello sfruttamento impcria-
Hstico e neocolonialistico sul 
« terzo mondo». 0?gi que
sto rapporto tende a inver-
tirsi, e il mondo oceidentale 
deve ormai abituarsi a non 
considerare piu. il petrolio 
come una fonte energetica a 
costo basso e addirittura 
decrescente. , . , 

II secondo aspetto, quel-
lo delle . limitazioni ' delle 
esportazioni o -. della rinun-
cia alle. limitazioni stesse, 
riflette'-scelte politiche?'-k)-
gicamente legate alle vicen-
de del conflitto medio-orien-
tale. Esiste, certo, il pro-
blema del progressivo esau-
rirsi; dei giacimenti, che e 
pero problema di prospet-
tiva. II tema di oggi e quel-
lo • di una forma . di pres-
sione, volta alia applicazio-
ne delle risoluzioni del
l'ONU, . pressione che gli 
arabi — per la verita — mo-
strano di voler e saper ap-
plicare con duttilita. L'an-
nuncio di ieri, secondo cui 
il • «taglio » . previsto per 
gennaio non: verra - attuato, 
n e e la riprova, da metter-
si con ogni probability in 
rapporto con 1'avvio dei ne-
goziati di Ginevra. 

Sia per quanto riguarda il 
prezzo sia per quanto riguar
da le esportazioni, pero, le 
questioni sono assai piu 
complicate di quanto non 
implichino i rapporti : tra 
paesi produttori e paesi con-
sumatori. Si inserisce infat-
ti la pesante interniediazio-
ne • delle grandi compagnie 
americane e multinazionali. 
Gli arabi — e noto — sono 
padroni solo d'una piccola 
parte del petrolio del !oro 
sottosuolo: e, se cssi posso-
no. influire sul prezzo al-
l'origine grazie al meccani-
smo delle tasse e delle ro
yalties e possono determi-
nare le quantita esportabili, 
sono poi le < setle sorellc » 
a detenere la proprieta del 
greggio, a trasportarlo con 
le , proprie navi cisterna, a 
consegnarlo ai destinatari. 

ORA, IL prezzo all'origine 
e solo una componente, 

e non certo tra le piu rile-
vanti, del prezzo finale. Vi 
e da tener conto del costo 
del trasporto, del costo di 
raffinazione e del costo di 
distribuzione, .- nonche dei 
profitti delle compagnie. II 
margine di guadagno delle 
compagnie e stato calcolato 
in 30 miliardi di dollari an
nul (circa 20 mila miliardi di 
lire). Ebbene, finora i paesi 
consumatori (tra cui l'lta
lia) non hanno avulo ne la 
volonta ne la forza di im-
postare una seria contra t-
tazione con l e ' compagnie 
americane e multinazionali, 
rifiutando di accettare a sea-
tola chiusa le cifre imposte 
da queste ultime, ed esi-
gendo una analisi approfon-
dita dei costi e dei ricavi. 
Non va dimenticato che gli 
Stati Uniti hanno tutto l'in-
teresse a tenere alii i prez-
zi petroliferi internazionali, 
in quanto importano solo 
una piccola parte del pro-
prio fabbisogno interno, 
mentre i loro pozzi hanno 
alti costi di esercizio. Quan
to piu le grandi compagnie 
riescono a gravare sui paesi 
dell'Europa oceidentale e sul 
Giappone, tanto piu gli Sta
ti Uniti s'awantaggiano del
le difficolta economiche dei 
loro carissimi « alleati >. 
. Ancor piu chiara e la fun-

zionc svolta dalle * sette so-
relle» nell'approvvigiona-
mento dei vari paesi. Oltre 
alle manovre ricattatorie sul 
prezzo, per cui in - pratica 
consegnano il greggio a chi 
e disposto a pagarglielo piu 
caro, le compagnie sono in 
grado di trasferire dall'uno 
all'altro porto il petrolio a 
seconda del gioco politico 
americano. E* accaduto e 
accade, cosl, - che i « paesi 
ostili » sui quali' maggior-
mente avrebbe dovuto pesa-
re 1'embargo parziale degli 
arabi, abbiano ricevuto e ri-
cevano — magari attraver-
so tortuosi giri — molto piu 
petrolio di quanto loro spet-
terebbe; mentre viceversa t 
« paesi amici >, sui quali in 
minor misura avrebbero do
vuto incidere le restrizioni, 
ne abbiano ricevuto e ne ri-
cevano in quantita piu ri-
dotte del dovuto. , 

Nei confronti dell'italia, 
la manovra e ancora piu sot-
tile. A causa delPassurda 
politica seguita dai nostri 
governi negli scorsi decen-
ni, l'ltalia e stata. trasfor-
mata in una specie di im-
mensa raffineria, con J una 
capacita di raffinazione cir
ca doppia del fabbisogno na-
zionale. ..Quindi = il petrolio 
entra in Italia con due di
verse etichette: «in defini-
tiva >, quando i derivati del-
la raffinazione servono a usi 
interni; < in temporanea >, 
quando sono destinati alle 
riesportazione. Riesportare 
e assai piu conveniente, per 
le compagnie multinaziona
li e per i petrolieri indigeni. 
Cosl le compagnie tendono 
a far crescere i quantitati-
vi di petrolio che entrano in 
Italia c in temporanea » e a 
far calare invece i quantita-
tivi che entrano «in defini-
tiva >. Si spiegano allora i 
deposit! stracolmi mentre 
mancano la benzina, il gaso-
lio, il kerosene. Si spiegano 
tante bizzarre cose di que-
ste settimane, su cui s'inne-
stano le speculazioni locali, 
gli imboscamentti, la borsa 
nera. 

UN CONTROLLO attento, 
sotto 1'egida di orga-

nismi largamente demoera-
tizzati, e dunque la prima 
misura che s'impone. Cosl 
come s'impone, da parte del
le autorita, una prccisa, pub-
blica, periodica comunica-
zione dei quantitativi di 
greggio che entrano nel 
Paesc (e a che titolo) e dei 
quantitativi di derivati che 
ne escono (e in quali dirc-
zioni, e con quali giustifiea-
zioni). 

Questo sul piano immedia-
to. Sul piano di prospettiva, 
occorrc avere la consapevo-
lezza che 1'era del petrolio 
illimitato, ottenibile dai pae
si produttori' sotlocosto, • e 
terminata. "Deve terminare 
pero anche l'era del doppio 
sfruttamento esercitato dal
le grandi compagnie ameri
cane e multinazionali. A que
sto fine, occorrc che l'ltalia 
— cosi come sembrano de-
cisi a fare anche altri paesi 
europei — porti avanti con 
decisione una politica di 
rapporti e accordi diretti 
con i paesi produttori di 
petrolio e mctano, a comin-
ciare da quelli che hanno 
nazionalizzato le proprie fon-
ti di energia. Questa e la 
strada per stroncare il ri cat-
to: per percorrerla efficace-
mente, e necessario un ri-
potenziamento della nostra 
azienda pubblica su! piano 
della flotta cisterniera, del
la raffinazione e della distri
buzione. Alleggerire il gio-
go delle < sette sorclle > si-
gnifica anche ridurre in po-
sizione marginale quei pe
trolieri parassiti che, da noi, 
fondano sul petrolio oscure 
fortune finanziarie e poli-
tiche. 

E' un'occasione che ci si 
presenla, per avere dinanzi 
un futuro mono incerto. Le 
profonde trasformazioni che 
il mondo sta subendo dico-
no che la via indicata non 
ha, in realta, alternative va-
lide. Non si pcrda altro 
tempo prezioso. 

Luca Pavolini 

Inquietu 
vigilia 

elettorale 
in Israele 

H 31 dicembre si vota in 
Israele. Le prospettive so
no incerte. Trenta elettori 
su cento dicono che vote-
ranno . diversamente . dai 
passato. . Diciassette su 
cento non escludono che il 
Likud, cioe 1'estrema de-
stra. possa formare un go-
verno. 

II Partito laburisla di 
Golda Meir non avrebbe 
piu (secondo i sondaggi 
demoscopici) il Favore del
la magginranza assol-jta. 
L'opinione pubblica oscilla 
fra la consapevolezza che 
non si puo piu fare a me-
no del negoziato per giun-
gere ad un accordo dura-
turo di pace con gli arabi, 
e le vecchie spinte sciovini-
stiche a fondare la - pre-
sunta sicurezza dello sta
to sulla violenza e sulle 
annessioni -l^r^toriali. 

Tel Aviv 
polemizza con 
Paolo VI per 
Gerusalemme 

Personalita -• israeliane 
(fra cui due ministri) ed 
un giornale che solitamente 
esprime le posizioni del go-
verno hanno polemizzato 
aspramente con Paolo VI e 
con € elcmenti anti-israe-
Iiani del Vaticano> accu-
sandoli di svolgere attivita 
in favore dell'internaziona-
Iizzazione di Gerusalemme. 
Com'e nbto. • il • governo 
israeliano. violando le riso
luzioni dell'ONU. ha fatto 
di Gerusalemme la sua ca
pitate. > , , . , 

- II Papa, invece, dopo lo 
incontro del 22 dicembre 
con il negus e con altri sta-
tisti africani. ha fatto dif-
fondere una nota in cui si 
afferma che « Gerusalem
me non dovrebbe essere 
sotto il controllo esclusivo 
di una sola religione» e 
che « una soluzione, deve 
essere trovata sulla base 
delle risoluzioni dell'ONU*. 
una delle quali parla ap-
puntn di intemazionalizza-
zione della citta. A PAG. 13 

Diminuita dai 25 al 15 per cento 
|a attuale riduzione petrolifera 
'-•""- KUWAIT. 26 

• " I ministri del petrolio di 
nove paesi arabi, riuniti a 
Kuwait, hanno deciso di re-
stringere al 15 per cento la 
misura delle riduzioni appor-
tate alia produzione di greg
gio rispetto • al settembre 
scorso (riduzioni che si ag-
giravano attualmente sul 25 
per cento). II provvedimento 
decorrera dal primo gennaio. 
E' stata anche revocata l'ul-
teriore riduzione del cinque 
per cento in programma per 
H gennaio 1974. 
. I ministri - hanno' deciso, 

poi. di mantenere il totale 
embargo sulle forniture di 
petroli arabi agli Stati Uni
ti e all'Olanda mentre han
no stabilito che, d'ora in poi, 
Giappone, Belgio e Filippine, 

saranno considerati «paesi 
amici >. ' essendosi - < confer-
mata» la loro posizione fa-
vorevole agli stati arabi. 

Verra. inoltre, studiata la 
«possibilita di fornire • un 
quantitative' supplementare 

- di petrolio ai paesi gia con
siderati • « amici * ' (Francia. 

' Gran . Bretagna. Spagna e 
Stati africani) i quali sem-

- brano incontrare talune dif-
ficolta per approvvigionarsi. 
Fino ad oggi, questi paesi 
erano riforniti in base ai li-
velli • dei primi nove mesi 
dell'anno; ora tali livelli non 
verranno piu osservati stret-
tamente. I paesi in parola 
dovranno controllare che i 

' petroli arabi non vengano 
riesportati verso i paesi sot
to embargo. • -. -•- • 

E'' stato espresso, poi. il 
proposito di avviare nei pros-
simi giorni 1'attivita della 
commissione di controllo per 
l'« embargo > (Arabia Sau-
dita. Kuwait. Algeria e Li
bia) la quale finora non ave-
va funzionato. •-..,. 

Nel corso della riunione. 
i ministri arabi hanno ascol-
tato un rapporto dei colle-
ghi saudiano. (Yamani) . ed 
algerino (Abdessalam) sulle 
loro recenti visite negli Sta

ti Uniti. in Europa ed in Giap
pone. Essi hanno deciso die 
questi due stessi ministri 
compiranno visite in altre 
capitali. dopo di che i re-
sponsabili arabi per le ri-
sorse petrolifere torneran-
no a riunirsi a Tripoli, in 
Libia. •• 

A PAG. 14 

GINEVRA, 26. 
Gli occhi del mondo intero sono di nuovo puntati sul Palazzo delle Nazioni di Ginevra, dove da questo pomerlgglo eglzianl 

ed israellanl sono alia ricerca dt una'intesa sul dislmpegno delle forze che si fronteggiano lungo la perlcolosa e precarla 
linea del cessate II fuoco. Accogliendo I'esortazione delle due grandi potenze che avevano invitato le parti In causa a a non 
perdere tempo » nell'affrontare i problemi prioritari e piu urgenti, il gruppo di lavoro militare (la cui costituzione era stata 
decisa sabato mattina di comune accordo fra tutti i partecipanti alia conferenza ginevrina) 6 dunque gia al lavoro. In una sala 
vicina a quella in cui venerdi e sabato si era svolta la prima fase della conferenza di pace per il Medio Oriente, gli israeliani 

— 11 generale Mordekai Gur, 
il col. Dov Sion e il col. Da
vid Ramin — e gli egiziani — 
11 generale Tana el Magaoub e 
il col. Ahmed Fuad Howeydi 
— si sono riuniti poco dopo 
le 17 sotto la presidenza del 
capo delle forze dell'ONU nel 
Medio Oriente, 11 - generale 
finlandese Sllasvuo. La seduta 
e durata un'ofa e meaza, fihp 
alle 18,35. Le due parti hanno 
mantenuto un riserbo assai 
stretto, mentre un portavode 
dell'ONU ha detto che sono 
stati discuasl «i principi del 
dislmpegno delle truppe» e 
che una nuova riunione avra 
luogo venerdi mattina. 
• Le due delegazioni rlpren-

dono dunque. in una atmosfe
ra giudicata di cauto ottimi
smo, il negoziato che era 
stato iniziato e poi interrotto 
(il 29 novembre scorso) al 
km. 101 dell'autostrada il Cai
ro-Suez. Difficile fare fin da 
ora pronostici sulla possibili
ta o ' meno di giungere ad 
una rapida soluzione dl un 
problema dal quale in ogni 
caso gli egiziani fanno di-
pendere il prosegulmento del 
negoziato politico generale. 
«11 problema del dislmpegno 
dei due eserclti —. ha detto 
oggi il minlstro degli esteri 
egiziano Fahmi, che e rima-
sto a Ginevra per segulre da 
yiclno la prima fase del ne
goziato militare — e 11 primo 
che dovra essere risoito a Gi
nevra,-- essendo 11 primo pas--
so verso lo sgombero totale* 
delle truppe ' israeliane-/• «4i" 
territorl arabi occupatl, con-
formemente alle risoluzioni 
delle Nazioni Unite». Nel fa
re queste dichiarazlonl al-
l'inviato a Ginevra del gior
nale cairota Al Gumhurria, 
Fahmi af ferma che «nessuna 
discusslone politica potr& es
sere iniziata senza che questo 
problema sia stato risoito in 
precedenza ». 

Negli amblenti israeliani si 
af ferma che i rappresentanti 
di Tel Aviv si presenterebbe-
ro a Ginevra senza nuove pro-
poste. Alcuni affermano ad
dirittura che 11 generale Gur 
sottoporrebbe di nuovo agli 
egiziani il primo p'.ano pre-
sentato dal gen. Yarlv du
rante 1 negoziati al chilome-
tro 101, e cioe lo scambio 
delle posizioni e dei territorl 
occupati dai rispettivi eser-
citi sulle due sponde del Ca-
nale di Suez. In altre parole 
U-.ritorno alia situazione an-
^ fo re alia guerra del Klp-
pur: gli israeliani sulla spon-
da orientate e gli egiziani su 
quella ' oceidentale. Questa 
proposta. come si rlcordera. 
fu subito respinta dal gene
rate egiziano GamassL allora 
interlocutore • ' deH'israeUano 
Yariv. Tale Idea viene cate-
goricamente respinta - anche 
oggi dal portavoce egiziano. 
11 quale illustrando la posi
zione del suo paese ha affer-
mato che il dlsimpegno delle 
forze deve tradursl in un ri-
tiro delle truppe ad una cer-1 ta dlstanza tra di ' loro, ci6 
che permetterebbe dl far Ti-
spettare la cessazione del fuo-

Attorno alio scalo autoblindo; 
¥' • * • • • — . - ^ - i . . - . , — , . . . . - ^ . 

e mitragliatrici pesanti 

ECCEZIONALI 
INSURE 

ALL'AEROPORTO 
DICIAMPINO 

A Nafale sarebbe sfafa segnalala una possibile azione 
terrorisfica - Secondo aHre indiscrezioni si fratterebbe 
invece di una intensificazione dei servizi di vigilanza 

per ovviare a carenze di sicurezza dell'aerosiazione 

(Segue in ultima pngina) 

Le misure di sicurezza sono state in questi giorni rafforzate 
all'aeroporto dl Ciampino . -J .' - • - : . - - . . 

Previste rimtioni di fine d'anno dei ministri finanziari 
-n-*-

di nuovo aH'esame del governo 
Dichiarazioni di De Mita dopo le decisioni di Teheran — Nuove polemiche sul provvedi

mento per le pensioni e i redditi minimi: indetta per il 3 gennaio una riunione quadripartita 

augun 
del PCI 

per gli 80 anni 
di Mao Tse-lung 

, " . - • ( * %i \ , • , . . ' ' 

• II Comitato centrale del 
. PCI ha inviato al presidente 
Mao ' Tse-tung questo tele-
gramma: • 

cln occasione del vostro 
80° compleanno desideriamo 

, farvi per\enire gli auguri dei 
comunisti italiani e i miglio-
ri voti per il progresso del 
grande popolo cinese >. 
IlComitatoCentrale del PCI 
A PAG1NA 3 un servizie dl 
GIUSEPPE BOFFA. 

Decine di morti sulle strade 

Dope un convulse esed* delle cirt* iniziata tabate scorso, il Natele * Irascorso in Italia in 
tone minora per V « austorita i i il moltempo che si • rogistrato specie nel Nerd. A Geneva 
piove quasi ininterrettamente da cinojue f iemi, ma in queste case si tratta di un •cqwanene 
prowidenziale. I becini idrici intatti erene ormai a * secce . e In tutte il cepeluege ligere 
I'acqua era stata razionata. Puftroppo I'intenso Traffic© per le festhrite ha fatto registrare 
anche un pesante bllancio di vittime: dicietto morti sulle strade. Nella foto: una strada dl 
Geneva semiallagate ' A PAGINA 2 

I fatti nuovi che si stanno 
verificando neU'ambito della 
crisi energetica contribuisco-
no a far si che la pausa po
litica natalizia venga ad ab-
breviarsi ulteriormente. Sono 
sorti negli ultimi giorni pro
blemi nuovi, ma anche le 
vecchie questioni che gia si 
trovavano sui tappeto si fan-
no nel frattempo piu com-
plesse. Ancor prima del Ca-
podanno, sono previste alcu-
ne riunioni dei ministri fi
nanziari - (La Malfa, Giolitti, 
Colombo), con o - senza la 
partecipazione di altri colle-
ghi di governo (il minlstro 
delllndustna De Mita, quel-
lo del Mezzogiomo Donat Cat-
tui), per definire il progetto 
del gia preaonunciato a pia
no degli investi menti» per il 
1974; il minlstro del Bilancio. 
Giolitti. ha gia dichiarato che 
il' governo sara in grado di 
presentare questo piano entro 
gennaio. insieme a una docu-
mentazione piu completa sul
le conseguenze della crisi 
energetica e delle misure re-
strittive. decise. a partire dal 
primo dicembre, sulle attivi
ta produttive e, piu in gene
rale, sull'lntera economla del 
Paese. ~ =• . . • -

L'aumento del prezzo di ri-
ferimento del petrolio greg
gio da parte dei sei paesi del 
Golfo Persico — paesi dai 
quali l'ltalia importa il 70-75 
per cento dei proprio fabbi
sogno • — ha gia provocato 
qualche eco in sede govema-
t'va, Le valutazioni suirinci-
denza - della decisione -dei 
«sei » di Teheran - sulle no-
stre Importazioni e quindi: 

sulla nostra bilancia del pa-
gamenU scno apparse poco 
oolllmartU. E del resto le nuo
ve decisioni dei produttori 
mediorientali (sulle quali ri-
feriamo a parte) sembrano 
desUnate a mutare ulterior-. 
mente il quadro. II ministro 
deirindustria, De Mita, ha 
detto che 11 governo italiano 
conosceva con qualche giorno 
di anticipo quelle che sareb-
bero state le decisioni annun
ciate domenica dallo scia di 
Persia a Teheran. « Certamen-
te — ha detto — non si trat
ta di un aumento da nulla: 
secondo • calcoli necessaria-
mente approssimativi, U co
sto di una tonneUata di greg
gio importata dal Golfo Per
sico dovrebbe salire dalle at-
tuati 28 mila lire a circa 43 
mila lire*. Secondo De Mita, 
«ormai ci si deve abituare a 
scattt periodici del prezzo del 
petrolio greggio. II fatto e 
— ha detto ancora — che 
siamo ancora sotto un condi-
zionamento psicologico sba-
gliato: siamo stati per troppo 

tempo abituati a considerare 
il petrolio come una fonte di 
energia a basso costo; adesso 
le cose sono cambiate - ed 
inevitabilmente cambieranno 
sempre piu in futuro». Inter-
rogato da un giornale mila-
nese, il minlstro non ha vo-
luto pronunciarsi riguardo al-
l'eventualita di un nuovo 
aumento del prezzo della ben
zina; un altro giornale mila-
nese, comunque, ipotizza un 
rincaro di quindici lire al li-
tro (il presidente della Gulf 
italiana, affaccia cifre addirit
tura iperboliche). 

Anche 11 ministro per 11 

Comroercio estero, '11 social-
democratico Matteotti, ha di
chiarato ieri che la decisione: 
di Teheran riguardo al greg-, 
gio non desta sorpresa. Eglr 
afferma, comunque, che al'Eu-
ropa e Vintero campo dei vae-
si industriali dispongono di. 
un buon numero di alternati
ve concrete ». a Sard per noi 
necessario — afferma Mat
teotti — rivedere e sottopor-
re a profonde modificazioni 
la strategia dello sviluppo, e 

(Segue in ultima pagina) 

OGGI 
"WOI invidiamo sincera-x ^ mente il direttore del
la uStampatt Arrigo Levi, 
detto «il biondino», per-
che e chiaro che I'idea 
che egli si fa di se stesso 
e quella del pensatore, che 
i, come tutti sanno, la piu 
alia •• condizione umana, 
Leggete gli articoli dome-
nicali del biondino e di-
te se non e vero: enli di-
sdegna gli argomenti con-
tingenti e specifici, il con
flitto del Medio Oriente, 
i dissensi nella maggioran-
za, la crisi del petrolio. il 
problema del Mezzogiomo, 
e predilige owie divaga-

' zioni moraleggianti, alle 
quali da titoli vanamente 

' prometlentL L'ultimo, q:tel-
lo di domenica, era: « L'u-
so del potere*. Seguiran-
no: mL'abuso del tobac
co », mGU eccessi dell'al-
coI», « / rischi delTamo-
re» e un ultimo «Oh Cat-

- culta », che, essendo seris-
. simo, trarra in inganno i 
lettori inferiori ai diciot-
to anni. 

Gli scrim del biondino : hanno questo di particola-
re, che non si comprende • 
mat a quale conclusione 
mirino; e questo di prege-, 
cole: che sono formati di 
periodi i quali vanno e 

• vengono, come direbbero , 
> a Genova, «a truttelin de 
can». Potete cominciarli 
dalla fine, o da meta, o 
da tre quarti. e se li leg
gete con attenzione vi af-
fliggete per quanto sono 
lunghi. mentre se li per-
correte distratli vi accade 
di sobbalzare all'ultima pa
rola, del tutto inattesa, 
mormorando: «df gia7 », e 

«le pezze» 
constalando che la cosa al
ia quale ci abitueremo me-
glio, da morti, sard Veter-
nita. Certo. i pensieri del 
direttore della a Stampa » ' 
sono originali e forti, co
me questo, ad esempio: -
«Nei tempi della storia, 
la forza risiede nelle so-
cieta mature, bene ordina
te, che dispongano di po-

• polazioni altamenle educa
te, di apparati produttivi 

, vasti e diversificati, di 
strutture . amministrative 
efficienti, fondate su un 
contratto sociale non trop
po ingiusto e capace di 
evolversi». 

Voi senlite che quel « Nel 
tempi della storia», t un 
attacco puramente esteti-
co, una tana belluria, e • 
tutto il resto e di una ov-
vieta desolante, se non 
fosse rotto da un «t contrat
to sociale non troppo in
giusto », che rivela, nel 
biondino, Vanimo tenace 
del conservatore. Un con
tralto sociale giusto, pri
ma ancora che presuppor-
re, comanda una societa 

f nuova. mentre un contrat
to sociale « non troppo in
giusto* lascia, sostanzial-
mente, il mondo com'e, 
con qualche accomodamen-
to deslinato a placare gli 
impazienti e ad acconten-
tare, momentaneamente, 
gli insoddisfattL I morali-
sti come il direttore della 
« Stampa», in realta, son 
fl per mettere delle pez-
ze; e ogni domenica il 
biondino scrive per assicu-

• rarsi che tengano, premen-
dole con le sue mani in-
gannevolL 

Fertebracde 

; Da due giorni l'aeroporto ro-
mano di Ciampino e sottopo-
sto ad eccezionali misure di 
sorveglianza: un reparto del 
carabirilerl in' assetto dl guer
ra con quattro autoblindo e" 
mitragliatrici pesanti - e un 
reparto di avieri della .VAM 
(Vigilanza Aeronautica Mili
tare) controllano l'area civile 
e • militare dell'aerostazione. 
L'eccezionale mobilitazione, 
stando a quanto • ha scritto 
l'agenzia ANSA, sarebbe sta
ta determinata da una se-
gnalazione, •• giunta la mat
tina ci Natale, che preavver-
tiva «qualcosa dl grave» 
per 11 pomeriggio all'mterno 
dell'aeroporto. Della segnala-
zione le autorita non hanno 
rivelato la . fonte. In serata, 
pero la stessa agenzia di stam
pa ha riferito che lo stato 
d'allarme «e stato messo in 
atto, secondo alcune indiscre
zioni. nell'ambito delle nor-
me ai sicurezza gia operanti 
per tutti gli aeroporti*. Si e 
ritenuto — afferma sempre 
l'ANSA — che il • secondo 
scalo di Roma non avesse un 
soddisfacente apparato di vi
gilanza e richiedesse misure 
adeguate in attesa della riox-
ganizzazione di tutti i servizi 
di controllo negli; aeroporti 
italiani. r~ - - • • 

Per due giorni i dipendenti, 
civili dello scalo aereo di 
Ciampino, che e anche una 
base militare dell'aviazione 
italiana, sono stati perquisi-
tl mano a mano che giunge-
vano • per • prendere servizio. 

Severi controlll sono stati 
attuati dai carabinieri del re-
parti speciali sulla identity 
delle persone e sui mezzi;al-
l'entrata ovest (quella dalla 
quale normalmente 1 passeg-
geri accedono all'aeroporto). 
L'entrata est, anch'essa pre-
sidiata da autoblindo munite 
di mitragliatrici e stata inve
ce chiusa. Carabinieri e avie
ri della VAM presidiano. an
che la torre di controllo. la 
zona delle piste e il reparto 
volo dello stato maggiore. Cel
lule fotoelettriche per tutta la 
notte hanno illuminato le pi
ste. • 

Anche se i passeggeri sono 
stati sottoposti a piu rigorosl 
controlll ,i voll in programma 
sono stati effettuati regolar-
mente. 

I visti sui documenti di Im-
barco e tutte le altre forma
lity sono state espletati dagll 
agenti del posto di polizia che 
dipende dairufficio di frontie-
ra di Flumicino. Secondo la 
agenzia ANSA anon risulte, 
che tale ufficlo sia stato sen-
sibilizzato per una eventua
te situazione di emergenza*. 
D'altra parte airaeroporto dl 
Piumicino, dove la situazio
ne 6 calma, non sono state 
adottate misure di sicurecea 
suppletive rispetto a quelle 
gia predisposte nei giorni scor
si dopo la strage del 17 di
cembre. 

In mancanza di conferme o 
spiegazioni ufficiall su quel 
«qualcosa di grave* che sa
rebbe dovuto accadere airae
roporto di Ciampino si posso
no fare solo ipotesi. Stando 
sempre alle fonti di agenzia 
le eccezionali misure di sicu
rezza possono essere messe 
in relazione con la mancata 
presentacione airimbarco su 
un volo «charter T> tedesco dl 
un passeggero che dovrebbe 
essere di nazkmalita gernm-
nica. 

H glomo dt Natale erano, 
previste sei partenae dail'ae-
roporto di Ciampino: quattro 
erano aerel dl lrnee ~ ~ 
(Segue in ultima paginm) 
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Dopo II (allimento dell'intervento centralistico 

Poteri locali 
e meccanismo 
di sviluppo 

L'avvio di un nuovo modello dei consumi sari 
possibile solo dotando comuni e province di 
maggiori poteri e mezzi finanziari evitando di 
sovrapporre le regioni alie autonomie locali 

)| Una circolare ministeriale apre nuove brecce al rincaro 

Alcuni prezzi sbloccati 
nel settore alimentare 

Liberalizzati legumi in scatola e secchi, pesci congelati, acefo, succhi di frutfa, fetle biscotfate, grissini e biscotti - In 
affo vaste manovre di imboscamento - Numerosi generi hanno gia subifo aumenti - Caprilti ribadisce le richieste della 
Confesercenti - II ruolo dell'AIMA e delle aziende a capilale pubblico - II truffaldino sisiema della «tara-merce» 

Un meccanismo economico 
da modificare, nuove priority 
da determlnare per l'incre-
mento di fondamentali con
sumi sociall (trasportl, edill-
zia soclalc), per lo sviluppo 
delle rlsorse energetiche e del-
1'agrlcoltura: - queste Indlca-
zlonl del «vertice» dei par
ti ti governatlvi pongono im-
mediatamente il problema del-
Tefficlenza dell'apparato pub
blico chlamato a realizzarle 
e del rapporto fra tale appa-
rato e le masse popolari. Ma 
non si awerte ancora nelle 
posizioni delle forze di go-
verno un'adeguata sensiblllta 
per tale problema che pud 
essere rlsolto soltanto svllup-
pando la democrazia e il Ce-
centramento della macchina 
statale. Al contrarlo basta 
osservare quale sla l'effetti-
vo comportamento governatl-
vo in questo campo e quail 
siano le stesse affermazloni 
del recente « vertlce », per ln-
tendere come sla necessarla 
tuttora una lotta politlca e 
di roassa tenace e coerente 
per rimuovere l'lsplra/ione 
centralista che ancora preva-
le e che per certl aspettl vle-
ne anzi accentuata ed esaspe-
rata. 

Agricoltura, trasportl, case, 
ospedall, scuole: sono tutte 
materie che In misura rile-
vante gia appartengono, e an-
cor plu lo dovranno In av-
venlre, al slstema delle auto
nomie: region!, province, co
muni. Ma non si tratta solo 
di rivendicare prerogative Istl-
tuzlonali. U fatto e che solo 
asslcurando a regioni, provin
ce e comuni la plena capacita 
dl operare In quest! campl 
si pu6 garantlre Tefficacla 
dell'intervento pubblico ed 
una reale possibllita dl parte
cipazione per i lavoratori. Ta
le partecipazione, infatti, non 
pud essere intesa soltanto co
me consultazione di «verti-
ci» sindacali o assoclatlvi, ma 
richlede invece un amplo si-
sterna di rapporti anche dl-
retti fra le Istltuzionl e 1 par-
titi politicl e le masse. E cid 
pud veriflcarsl in forme am
ple e diffuse solo awicinan-
do 11 piu possibile la gestio-
ne pubblica alia vita dei la-
voratori. 

In relazione a queste esl
genze si e amplamente discus-
so dei llmiti ancora frappo-
sti al pieno dispiegarsl della 
potesta legislatrra e ammini-
strativa delle Regioni; ma cer-
to oggi il dato piu grave e 
per certl aspetti catastroflco, 
e quello delle condizioni de-
gli enti locali, specie sotto 
il profilo finanziarlo. Eppure, 
province e comuni sono sen-
za alcun dubblo, alraeno po-
tenzialmente e assai spesso, 
ancora, nel fatti, i piu effi
cient! e plu democratic! (o i 
meno inefficient! e 1 meno 
burocratici) oorpl della pub
blica amministrazione. Ma il 
cronico dlsavanzo in cui so
no statl gettati dalla manca-
ta riforma della finanza loca
le, che non ha fatto corrispon-
dere le Ioro entrate al loro 
nuovl compitl enormemente 
accresciuti in segulto alle tra-
sformazioni sublte da tutta la 

tooleta italiana negli ultimi de-
cenni. e il peso insosteniblle 

di una massa di debit! di ol-
tre dodicimila miliardi, stan-
no bloccando ormai le loro 
capacita dl intervento. Chi 
prowedera dunque ad assicu-
rare I pubbllci trasportl? Chi 
costrulra case popolari, scuo
le, ospedall? Chi predisporra 
organic! plan! di sviluppo del
le diverse zone del paese in 
cul trovino armonico compi-
mento le eslgenze, spesso o-
biettivamente contrastanti. de-
gli insediamenti umanl, della 
agricoltura, dell'industria, del
le fonti energetiche, insomnia 
chi disciplined l'amblente e 
il territOTio secondo un nuo
vo modello di sviluppo? 

Qui la mentalita centralista 
e autoritaria non osa ripro-
porre espllcitamente il vec-
chlo modello ministeriale e bu-
rocratico che ha fatto cosl cla-
moroso fallimento, e si ci-
menta allora nell'invenzione 
di nuove formule: societa a 
partecipazione statale, vecchi 
e nuovi enti accentrati, ap-
paratl tecnocratici, ecc. Ma 
queste formule si scontrano 
con resigenza della demo-
craticita delkt gestione pub
blica, oondizione indispensa-
bife per la sua stessa efficien-
za. Bisogna dunque camblare 
flnalmente strada, affrontan-
do il problema de! poteri e 
dei mezzi non solo delle re
gioni, ma anche delle provin
ce e aoprattutto dei comuni 
come problema decisivo per 
un nuovo sviluppo del paese. 

Di fronte a un problema 
come questo che si deve mi-
surare col metro delle nuo
ve eslgenze di sviluppo e che 
si deve risolvere partendo da 
una aitnazione attuale che ve-
de ammontare a oltre duemi-
la miliardi all'anno il disavan-
zo di gestione degli enti loca
li, che senso ha invocare una 
politlca di roero contenimen-
to o blooco Indiscriminate 
della spesa locale? Si deve in
vece far passare sempre piu 
l'lnvestimento pubblico attra-
veno gli enti locali, specie 
nei settorl indicati come prio-
ritari, garantendo, con I'lmpe-
gno delle regioni. la corrispon-
denza dl tale investimento a 
llnee dl programmazione de-
mocraticamente elaborate. E 
si deve dare certezza a una 
flnanza locale che, sla pure 
attraverso una rigorosa, seve-
ra riqualiflcazione della spe
sa corrente. garantlsca la vita 
e I'efflclenxa di comuni e 
province e spezzi la splrale 
deU'lndebitamento. 

Ne per far questo si pud 
atncare, come ha affermato 
D «vertlce» govemativo, di 

chiamare in qualche modo le 
regioni a «concordare» col 
governo la polltica della spesa 
corrente degli enti locali. per-
che tale politlca pud essere 
fissata soltanto, con la legge, 
dal parlamento nazlonale. Si 
splngerebbero altrlmentl le re
gioni a porsl come organi
sm 1 gerarchlcamente sovrap-
posti all'autonomia locale, co
me strumenti di mediazione 
per un nuovo central ismo, 
mentre tutta l'esperienza crl-
tlca vissuta oggi dalle regioni 
Indica con grande forza e chla-
rezza la necessita che le re
gion! stesse si muovano sen-
za ulterior! ritardi e contrad-
dizioni verso il plu amplo rl-
conosclmento del ruolo deci
sivo degli enti locali, decen-
trando la loro spesa e le loro 
funzionl amminlstratlve verso 
province e comuni, anche per 
evltare dl ripetere la triste 
esperienza della amministra
zione statale che ha vlsto ac-
cumularsl enorml residul dl 
stanzlamenti deliberat! per 
migliaia di miliardi ma non 
spesl a causa dell'inefflclenza 
e delle macchlnose procedu
re proprie del centrallsmo. 

Su tuttl questi problem!, 
e tempo che anche il parla
mento si pronuncl nel mo
do piu autorevole, e ponga fl
nalmente in atto lnterventl 
urgentl che muovano nel sen
so della riforma autonomlsta 
da tempo ausplcata. 

Enzo Modica 

A proposito 

del referendum 

Una tesi 
fuori 

della realta 

Su alcuni giornali e nuova-
mente comparsa la dichiara-
zione di qualche deputato di 
cui ancora una volta si affer-
ma, a proposito della questio-
ne del divorzio, una falsita che 
cento volte abbiamo denuncia-
to e che Vufficio stampa del 
PCI ha ancora recentemente 
smentito. Essa 6 quella secon
do cui solo Viniziativa dei « lai-
ci» avrebbe interrotto atrat-
tative segreten tra cattolici e 
comunisti per I'introduzione 
del udoppio regime matrimo-
niale». Si tratta di pura in-
venzione: ed e I'ora di farla 
finita con queste fandonie. 

Va notato piuttosto che mol-
ti di questi cosiddetti alai-
cf» che si stracciano le vesti 
su simili fantasticherie dichia-
randosi i veri, gli unici e i 
primi sostenitori del divorzio 
sono poi gli stessi i quali van-
no cianciando che il referen
dum, tutto sommato, sareo-
be quasi come bere un bic-
chier d'acqua, giaccfiS si trat-
terebbe di un tranquillo e bre
ve confronto. Ma questa e una 
tesi del tutto fuori della real
ta. Se si vuole ottenere il sue-
cesso e cio& respingere I'abro-
gazione del divorzio e'e poco 
da illudersi. Bisogna portare 
al voto milioni e milioni di 
donne e di uomini. Bisogna, di 
conseguenza, rendere forte-
mente politico la campagna, 
anche perchi, dall'altra parte, 
ci sono i fascisti e non si pud 
certo tasciar loro la piazza. Si 
va ad uno scontro in un mo-
mento economico grave. E' 
inevitabile che un tale scon
tro sia destinato a mutare i 
termini della situazione politi
co e a mutarli anche per cid 
che riguarda i rapporti tra le 
forze pclitiche comprese quel
le che stanno al governo. 

Noi non vogliamo turbare la 
pace religiosa del popolo tta-
liano: ma anche qui, & chiaro 
che questo scontro avra con-
seguenze preoccupanti anche 
per questo aspetto. 

Tutto cid dovrebbe essere 
owio. Che cosa vuol dire allo
ra I'affermazione che il refe
rendum potrebbe essere sol
tanto una breve campagna, co
me si dice, *alla svedese*? 

Vuol dire, evidentemente, 
che alcuni di questi cosiddet
ti *laici» la eventuate cam
pagna per il referendum vo-
gliono far finta di farla, ma 
non vogliono combattcrla dav-
vero. Ma, allora, cid dimostra 
che costoro, essi si, sono dl-
sposti a svendere VisUtuto del 
divorzio perchi non combat-
tere significherecbe certamen-
te perdere. A questo gioco. lo 
abbiamo detto non una, ma 
cento volte, non ci prestia-
mo. 

Grave lutto 

del compogno 

Franco Mortell i 
E* morto all'eta di 64 anni, 

stroncato da un infarto. Do-
menico Martelll, padre del 
compagno Franco, nostra re-
dattore in Calabria. 

Al caro Franco, alia madre, 
Maria, alia sorella Eleonora, e 
agli altri congiunti, le com-
mosse condoglianze del Parti-
to e deWUnitd. 

Insostenibile la situazione dei trasporti urbani 

A Napoli occorre 
evitare una nuova 

drammatica domenica 
Un inconfro urgente chiesfo dai sindacali al prefetto e al sindaco - Speculazioni 
di forze qualunquisliche e fascisfe e colpevole inerzia della aulorita -1 gravi inci-
denti di domenica scorsa • Alcuni autobus «dirottati» e conducenli percossi 

Siamo ormai alio' scadere 
del blocco dei prezzi declso 
dal governo nello scorso lu-
glio. A questa prima fase, de-
linlta «rlglda» (ma che In 
realta e stata tale solo In 
parte In quanto, oltre alia pa
sta, sono aumentatl numero
si altrl generi, come dimo
stra l'ulterlore scatto della 
contingenza pari a sei puntl 
ipotizzato per 11 prossimo feb-
bralo) dovrebbe ora subentra-
re la fase dl ccontrollo ma-
novrato ». 

Lie preoccupazlonl e anche 
l'allarme per quello che no-
tra accadere sono abbastan-
za diffusl. Del resto, insie-
me al rlncari gia registratl, 
sono in atto — come abbla-

, mo avuto modo dl preclsare 
— vaste manovre di imbosca
mento per l'olio d'ollva, lo 

.zucchero, 11 sale, 11 cemento, 
i fertlllzzantl. Inoltre circa 
mille Industrie e gross! com-
merclantl hanno chlesto al 
Comltato Intermlnlsterlale del 
Prezzi dl rltoccare 1 propri 
Ustini. 

Si tratta ora di vedere co
me il CIP si orientera nei 

• confront! delle richieste di cui 
sopra e come 11 governo, nel 
suo complesso, cerchera dl 
frontegglare • le manovre' -' dl 
Imboscamento di alcuni gene-' 

, ri di prima necessita. 
- A questo rlguardo le indl-
cazioni sono quanto mal scar-
se. E' stato il giornale del 
PSI a rivelare, prima di Na-
tale, che il CIP sarebbe «in-
tenzionato a raggruppare le 
domande (di aumento dei 
prezzi) per settorl e decide re 
in base all'andamento gene-
rale degli stessi». Ed 6 sta
to lo stesso organo dl stam
pa a scrivere che una misu
ra del genere « comportereb-
be in pratica la fine della 
politlca di controllo del prez
zi, l'lmbuscamento dei pro-
dotti, la speculazlone e, infi-
ne, un nuovo rlalzo del co-
sto della vitas. 

Per la verita, questi fattl 
si sono gia verlficatl nella 

Eratica, anche se non ancora 
I modo troppo vlstoso ed an

che se l'avallo ufficlale del 
Comltato interministeriale del 
prezzi e'e stato, finora, solo 
per 1 frigoriferi e i tessuti. 
Alle conslderazioni accennate, 
tuttavia, vanno aggiunte al-
cune notlzle che ci sembrano 
tutt'altro che rasslcurantl. 

II CIP, U 12 dlcembre, ha 
dlramato la circolare n. 1314 
al prefettl e ai presidentl del
le Camere di commercio in 
cui si preclsa, anzitutto, che 
per decldere sulle domande di 
aumento de! prezzi sara op-
portuno acatalogare, per set-
tori omogenel dl beni, tali do
mande al fine di uniform! de
termination! nella sostanza e 
per speditezza di procedure ». 
Cid conferma, di fatto, quan
to ha scritto VAvantil circa 
le lntenzloni del CIP e rende 
legittima ognl preoccupazione; 
tanto piu che i Comitatl pro
vincial! prezzi rimangono so-
stanzialmente organ! burocra
tici. 

Tali comitat! infatti — af-
ferma ancora la circolare — 
adovranno integrars! con le 
component! social! ed econo-
miche locali di maggiore rap-
presentativitaj», ma queste 
« componenti» avranno soltan
to la veste di csingol! os-
servatori». anche se potran-
no c manif estare essenziali in-
teressl collettivlv. 

Non negheremo, certo, ognl 
validita alia consultazione dl 
quest! asingoli osservatori». 
• Sta di fatto perd — ci ha 
detto 1'aw. Stelvio Caprltti, 
segretarxo generate della Con
fesercenti — che feffettivo po-
tere decisionale, nonostante le 
consultazioni del rappresen-
tanti delle categorie sociali di-
rettamente interessate, rimar-
ra comunque nelle mani del 
prefettl e del loro plu diretti 
collaboratori. E questo non oo-
stituisce certo una vera ga-
ranzia, ne per 1 dettaglianti, 
ne per le masse consuma-
trie! B. 

La perlcolosita degli orien-
tamenti del CIP, peraltro, e 
data dal fatto che, nella cir
colare di cui si paria vi e 
un allegato piuttosto chiaro. 
Si tratta dell'«elenco sempli-
ficativo dl beni cne per dif
fusa interpretaztone esulano 
dalla disciplina del OL 24 lu-
gllo 1973, n. 427 e, pertanto, 
non sono sottoposti alia disci
plina del Comitatl provmcia-
11 prezzi». 

Le voci esentate dal bloc
co o dal controllo sono esat-
tamente queste: formagg! e-
steri confezionati all'origine; 
prodotti allmentari conserva-
ti: antipasti di qualsiasi tipo 
all'olk) o in salsa; souaceti 
e sottolio; frutta e funghl sec
chi; lrutta candlta, sciroppa-
ta. senapata o al liquore; le
gumi secchi e reldraiali (e-
sclusi fagloli secchi); legumi 
in scatola; pesce in scatola 
(escluso U tonno) e pescl con
gelati; salroone affumicato, 
caviale e altre conserve fini 
di pesce; patbe, senape, sal-
se e maionese; mostarde, con-
dimenti e compost*; creme ve
getal! in scatola, creme spal-
mabill a base di cioccolato 
e yogurt; aceto; succhi di 
frutta; caffe e surrogati, te, 
camomlila e spezie; tartufl in 
scatola; preparatl per pizze, 
zuppe e minestre; speciality 
allmentari estere confetionate 
all'origine quando si tratt! dl 
articoll caraiterizzabill come 
prodotti dl lusso o delikates-
sen; fette biscottate, grissini 
e biscotti secchi; torteillnl fre
ach!, pasta reale e simili; bu 
dinl, creme da dessert, alle
le; l&tte sterillztato e upe-
rlzzato*. 

La lista, come si vede, e 
molto lunga e non si tratta 

ovviamente di tuttl l generi 
di lusso, ma anche dl prodotti 
dl largo e larghissimo uso. 

• L'aceto, 1 legumi, i pesci in 
scatola o congelati, 1 prepa
ratl per pizze e minestre, 1 
sottacetl e i sottolio, lo stes
so caffe, per citare alcune 
voci, non sono « delikatessen » 
fsecondo l'espresslone mini
steriale) ma prodotti che si 
consumano un po' dovunque 
e in modo abbastanza dif-
fuso. Orbene, per tuttl questi 

. generi non vi sara nessun 

. controllo. 
«A questo punto — ci ha 

ancora detto Caprittl — la 
situazione appare abbastanza 
compromessa, tanto piu che 
mentre si liberalizzano uffi-
cialmente una serie di gene
ri, anche normalmente neces-
sari, non si fa piu cenno alia 
necessita dl un rigoroso con
trollo aH'orlglne per quanto 
riguarda i cost! di produzio-
ne e la formazione dei prez
zi airingrosso. 

«Questo e l'aspetto plu 
preoccupante e va rllevato che, 
nel momento In cui si conti-
nua a dire che occorrono de-
terminati controlll, questo at-
tegglamento del CIP appare 
del tutto inconceplblle; E* mal 

: possibile, ad esenjplo, che. per 
quanto riguarda le sempre 
piu massJcce importazlonl dl 
came, che l'anno scorso si 
e aggirata sul valore. uffi
clale di 1.308 miliardi, non 
si sia voluta trovare la ma-
nlera dl verificare i costi re-
laUvi? - -" 

«E' troppo facile dire che 
il calo di circa 200 lire al 
chllo verificatosi nel mercatl 
esteri nel mesi scorsl non ha 
avuto rlpercussloni al detta-
glio per colpa deU'ultimo anel-
lo della catena. 

« A dlmostrare ulterlormen-
te la necessita di una vera 
svolta in senso riformatore 
nel commercio bast! rlcorda-
re, fra l'altro, che per la 
frutta e la verdura, prodot
ti non controllati, ognl anno 
circa 200 miliardi vengono rl-
servatl alia cosiddetta "tara-
merce", vale a dire alle "cas

sette' nelle quali tali prodot
ti sono contenutl. 'Cassette" 
che vengono fatte pagare al 
dettagliante e quindl al con-
sumatore come se fossero frut
ta o verdura e sulle quali, 
oltretutto, grava l'IVA». 
• a Per concludere — ha det
to ancora l'avv. Caprittl — 
la Confesercenti, dl fronte al
ia gravlta della situazione e 
alle preoccupanti prospettlve 
che ci stanno di fronte, ritor-
na ad inslstere sulle sue pro-
poste, che sono del resto si
mili a quelle del movlmento 
cooperatlvo e del sindacatl del 
lavoratorl: 1) mettere 1'AIMA 
(azienda statale per la com-
merciallzzazlone e l'importa-
zione) e le aziende a capi
tate pubblico come la Clrlo, 
la De Rica, la Standa, ecc. 
In condizioni di operare in mo
do diretto, e servendosl del-
fe organizzazioni associative 
e cooperative del dettagllo, ne
gli acqulstl e nel rlfornimen-
ti alia rete distributiva; 2) 
creare una nuova normativa 
nel mercatl airingrosso, nel 
senso di affidare effettlvl po
teri di vigilanza e dl control-

Jo alle Regioni e agli enti 
.locali; 3) mantenere I prezzi 
> ammlnlstratl e lstltulre alcu
ni prezzi politic!, per 1 pro
dotti fondamentali,.con inte-
grazlonl pubbllche "al detta
gllo, che si possono attuare 
anche medlante una parziale 
defiscalizzazlone, in modo da 
rendere giustamente remune
rative 11 lavoro del distribu
tor! al consumoB. 

aVogllo rilevare, lnflne — 
ha concluso 11 segretarlo del 
la Confesercenti — che In que 
sta situazione 1 prezzi bloc-
cat! al dettagllo col decreto 
governativo del 16 lugllo scor
so non hanno piu rifeTimen-
to alia realta. proprio perche 
e mancato quel controllo alle 
fonti della produzione, della 
Importazione e dell'Ingrosso 
che nol abbiamo sempre rl-
vendlcato e che contlnuiamo 
a chledere nell'interesse delle 
masse popolari». 

Srrio Sebastianelli 

UN'ALTRA B0MBA AL COIN Dl MILAN0 
Un aitro ordfgno esplosivo e stato rinvenuto nelle prime ore 
del 24 ai magazzlni Coin di Mllano: 6 salifo cosl a otto il 
numero delle bombe che ignoti attentatori hanno posto nei 
reparti del Coin e della Rinascente di piazza Duomo, con 
i'evidente Inlenfo dl creare caos e di aggravare il clima di 
tensione. Nella foto: il mobile dove I'ordigno era stato nascosto 

Dopo il convulso esodo dei giorni di vigilia 

Un Natale in tono minore 
per«austerita» e maltempo 

A Genova un acquazzone di cinque giorni allontana I'incubo dell'esaurimento delle scorte idriche 
Nevicate sulle montagne piemontesi - Sole prima verile a Roma - Difficile rientro per gli emigrati 

Pesante bilancio di vittime della strada 
II clima di a austerita » e il 

tempo particolarmente Incle-
mente nelle regioni del nord 
hanno rafforzato quest'anno la 
tradizione del «Natale in ca-
sa». H traffico — salvo la vi
gilia natalizia — e stato in ge
nere assai contenuto; limitatl 
anche gli incident! stradali. 
Ne ha sofferto l'attivita turi-
stica dl medio livello, quella 
clod che prospera sulla breve 
gita di uno-due giorni, mentre 
il turlsmo dl «lungo periodo » 
ha registrato il tutto esaurito.' 
specie nelle localita dl alta 
montagna. 

Lo scirocco. giunto sulle re
gioni del Nord e del Centre la 
vigilia dl Natale, ha provoca
te pioggia e nebbla. A Torino 
e caduta una pioggia torren-
zlale bloccando tutti in case. 
II maltempo 6 contlnuato in 
tutto 11 Piemonte, soprattutto 
nelle zone dl montagna dove 
la neve e sccsa inlnterrotta-
mente per oltre 36 ore. 

Anche a Mllano, la tradlzlo-
nale passegglata di Natale e 
stata limitata dalla tempera-
tura fredda e dalla pioggia 
gelida. A Genova la pioggia, 
caduta senza sosta da cinque 
giorni, ha riemplto I bacini dei 
tre acquedotti dando cosl la 
possibllita, almeno per ii pe
riodo delle feste di fine anno. 
di interrompere il razionamen-
to dell'acqua nelle case, inizla-
to circa un mese fa. 

n vento di scirocco ha por-
,tato pioggia Insistente e neb
bla anche a Trieste e provo
cate l'alta marea a Venezia. 
La clttA lagunare si e cosl pre-

sentata agli scarsi turisti con 
la piazza San Marco quasi 
tutta sommersa. Una forte ma-
reggiata e Imperversata nel gol-
fo di Napoli impedendo l'usci-
ta dei natanti da dlporto. de
gli allscaf! e dei vaporetti dl 
linea per Ischia, Capri e Pro-
cida. 

Le awerse condizioni del 
mare hanno provocate una 
sciagura al largo del Gargano. 
in Puglia. Due fratelli pesca-
tori, Sabino e Michele Seccia, 
rispettivamente di 25 e 20 an
ni, sono dispersi in seguito al-
l'affondamento del loro pesche-
reccio 1 cul rest! sono statl in-
dividuat! in un fondale a cir
ca quattro miglia dalla costa 
dl Manfredonla. 

A causa del mare In burra-
sea, la nave-traghetto a Tinto
retto ». che avrebbe dovuto ar-
rivare la sera dl Natale a Ba-
ri provenlente da Ancona e 
Dubrovnik. d rimasta blocca-
ta nel porto jugoslavo. 

Clima primaverlle e sole, in
vece, a Roma (dove solo nella 
prima mattinata erano caduti 
scrosci di pioggia). a Bologna. 
dove molt! hanno lasciato a 
casa il cappotto, a Cagllari e 
in tutta la Sardegna; sole ve-
lato e temperature mite a Pa
lermo, Catania e nelle altre 
citta della Sicilla 

H primo glomo di sospen-
slone del divieto di circola-
zlone delle auto ha spinto in
vece i fiorentlnl a riprendere 
le consuete aWtudlni, con Tag-
gravante perd del mancato ri-
spetto dei divietl e dei sens! 
unici. Fatto sta che per Nata-

Formata da PCI, PSI, PSDI 

Eletta a Castellommare 
la giunta democratica 

I repubWicani, pur non avendo assessorati, fanno parte del
la maggioranza - Sindaco sociafisfa, vkesmdaco comuniste 

NAPOU. 26. 
B' stata eletta a Castellam-

mare di Stabia la nuova giunta 
democraUca di sinistra. II sin
daco e il compagno De Mar-
tino del PSI, il vicesindaco 
Chiacchio del PCI; quattro sono 
gli assessori comunisti, due del 
PSI e uno del PSDI. II PRI ra 
parte organica della maggio
ranza anche so non ha alcun 
assessore. 

Si e cosl' superato lo stato 
di precarieta in cui versava la 

precedente giunta di minoranza 
formata da 14 comunisti e 5 so-
cialisti su 40 consigner:, seb-
bene vi fosse l'appoggio esterno 
del PSDI e del PRI. 

L'esperienza democratica pud. 
quindi, essere sviluppata dopo 
che gia importanti question] 
erano state risolte nell'ultimo 
periodo e che e andato realiz-
zandosi un nuovo modo di am-
ministrarc in legame con le ca
tegorie sociali e i quartieri della 
citta. 

le Firenze e stata paralizzata 
per piu ore: una gran massa 
di automobilistl, moltl del qua
il provenlenti dalle zone di 
provlncla o del circondario, 
hanno invaso la citta senza 
badare al divieto di accesso 
nella a zona blu » del centra 
storico (che deve essere rispet-
tata ognl giorno, anche quan
do e consentita la circolazione 
del veicoli privati) e agli iti-
nerari preferenzlalL C16 ha 
provocate paurosl ingorghi 
- La temperatura insolltamen-
te calda e umlda ha deluso le 
comltlve di sciatorl, che invo-
gliati dalle abbondanti nevi
cate dei giorni precedent! il 
Natale erano accorsi partico
larmente numerosi in Alto Adi-
ge. Lo scirocco e la pioggia 
hanno reso infatti le piste im-
praticabili a Cortina, al Bren
ner© e nelle altre localita 

Natale con abbondanti ne
vicate, invece, in Abruzzo. E' 
nevicate specialmente in pro-
vincia dell'Aquila: le piste 
scilstiche di Pescasseroll. Roc-
caraso, Scanno. Campo Felice 
sono state invase dagli scia-
tori. Le tormente di neve e 11 
freddo intenso hanno spinto 
branchi dl lupi verso i oentri 
abitati. 

Una brutta awentura e ca-
pitata ad un automobilista di 
Pescocostanzo, un centro turi-
stlco dell'alto Abruzzo, che e 
rimasto in auto assediate da 
cinque lupi. 

Nelle regioni del Mezzogior-
no e delle Isole e nel Friuli-
Venezia Giulia centinaia di mi
gliaia di lavoratori emigrati 
sono tomatl in famlglia, dopo 
un viaggio di rltomo in Italia 
reso fatiooso dai ritardi e dal-
raffollamento dei treni. Gli 
emigrati debbono ora affron-
tare il problema del rientro 
nei paesi della CEE. alcuni 
dei quali. specialmente la Ger-
mania federale. hanno prean-
nunciato misure restrittive per 
i lavoratori stranier! in segul
to alia crisi petrolifera. 

Le festivita natalizie — ca-
ratterizzate ovunque da un in
tenso traffico — hanno fatto 
registrare anche un pesante 
bilancio di vittime della stra
da. Se ne contano almeno una 
ventma, in una serie impres-
sionante di sciagure le cul se-
gnalazioni provengono da ogn! 
parte del Paese. Tra le piu 
gravi, quella di un inciden-
te sulla superstrada Catania-
Caltagirone in cui hanno per-
so la vita due anziani coniu-
gi che viaggiavano insieme ai 
figli, rimasti ferltl. Numerosi 
in particolare i ragazzi e i 
bambini vittime di incident: 
un sedicenne e stato travolto 
e uociso da un autocarro a 
Carrara mentre camminava 
per la st.-ada; in condizioni 

analoghe sono morti una bim-
ba di cinque anni a Rovigo, 
un'altra di tre a Torre An-
nunziata e un suo coetaneo a 
Foss5 (Venezia). Un ciclista 
di nove anni e stato travolto 
da un'auto nei pressi di Ve
rona. 

Vittima di uno di questi in-
cldenti e rimasto il vice-se-
gretario nazlonale del PLI, 
Marco Livio Cassandro, che 
e deceduto nel pomeriggio di 
ieri a Bari per le conseguenze 
delle fratture riportate in uno 
spettacolare infortunio sul-
l'autostrada Napoli-Bari. Spe-
cialista in medlcina del lavo
ro, nel '43 Cassandro aveva 
costituito la sezione del PLI 
di Barletta, ed era entrate 
a far parte del CLN. 

I I « basisto » 
Mancino 

segrefario 
regionale DC 
in Campania 

NAPOLL26 
Can relezkme all'unanimi-

ta a segretarlo regionale della 
DC del «basista» Mancino 
(gia presidente della regione), 
raccordo Gava-De Mita e sta
to formalizzate nella prospet-
tiva di una gestione del par
tite che non dovrebbe subire 
ulteriori traumi almeno fino 
al rinnovo deU'assemblea re
gionale nel 1973. 

Nella direzkme inoltre sono 
rappresentate tutte le corren 
ti. A tale convergenza a li
vello regionale fa perb riscon 
tro, al livello di direzkme pro 
vinclale napoletana, una spac-
catura nella «sinistra». con 
la novita del passaggio alia 
opposizione anti-Gava di una 
parte del gruppo fanfaniano 
capeggiato da Alberto Servi-
dio. altro ex presidente deHa 
giunta regionale, mentre una 
parte della « Base » e di « For
ze nuove* e entrata nella 
maggioranza insieme con i 
dorotei. 

Nella DC napoletana la si
tuazione ha raggiunto il pun-
to maaslmo dl disgregazione 
e di cid si hanno riflessl an
che nella vita delle assemblee 
elettive e nei rapporti tra gli 
stessi esponenti democristiani 
(nei corso deH'ultlma riunione 
del consigiio comunale due 
rappresentant! della DC si so
no schiaffeggiati in aula per 
rattribuzione della preskiensa 
deU*Ente San Carlo). 

Dalla nostra redazione 
NAPOU, 28 

Un lncontro urgente per af-
frontare il problema del tra
sporti pubblici a Napoli e sta
to chlesto dai sindacatl al pre
fetto e alle autorita olttadlne, 
dopo la drammatica giomata 
vissuta domenica dalla citta-
dinanza e dai lavoratori auto-
ferrotranvieri. L'lncontro do-
vra servire a deflnlre le mi-
sure straordlnarie da adottare 
lmmedlatamente per Impedl-
re che tornlno a veriflcarsl In 
citta le condizioni che dome
nica hanno portato a una si
tuazione gravlssima di esaspe-
razione, di pericolo e dl ten
sione. 

In effettl nessuno si nascon-
de — salvo, forse, le autorita 
cittadine — che domenica sia
mo statl a un passo da una 
esplosione incontrollata dl Ira, 
che avrebbe avuto certo ne-
faste conseguenze per una cit
ta che contlnuamente rlschla 
di superare l'orlo del collasso. 

Rieplloghiamo i fatti. Come 
aveva gia tentato due dome-
niche prima 11 sindacato fascl-
sta della CISNAL, domenica 
scorsa un altro pseudo sinda
cato che opera neU'aziendi 
tranviaria su posizioni qualun-
qulstlche e corporative, ha ln-
detto uno sclopero che avreb
be dovuto bloccare 1 trasportl 
per 24 ore. Quali siano gli 
scop! di questa gente non e 
difficile immaglnare. e del re
sto domenica se n*e avuta 
un'idea piuttosto preclsa. 

Alio sciopero ha partecipato 
perd una percentuale minima 
di lavoratori, non piu del die-
cl per cento. Ma l'lncredlbile 
ottuslta degli arnmlnlstratorl 
ha fatto In modo che 11 gioco 
dei mestatori avesse successo. 
Domenica, infatti, a Napoli 
erano apertl 1 negozi (contra-
rlamente al soli to) e soprat
tutto e'era un incontro dl cal-
cio attesissimo dal tlfosl, par
te dei quali, come 5 note, si h 
poi abbandonata a Inquallfi-
cabili azioni di teppismo. SI 
sarebbe potuto far fronte a 
una simile situazione solo pre-
disponendo un larghissimo uso 
dl mezzi di emergenza, In gra-
do dl trasportare In poche ore 
centomila persone alio stadlo, 
assicurandone poi 11 rientro. 

Non si e fatto Invece asso-
lutamente nulla, anzi non si 
sono adottate neppure le po
che inadeguate misure che era-
no state annunziate. Per ga
rantlre in qualche modo II tra-
sporto alio stadlo, quindi. non 
si e fatto altro die ridurre al 
mlnlmo le corse In altre zone 
della citta, in particolare in 
quella del cimitero, dove la 
domenica si riversano migliaia 
di persone e in quella degli 
ospedall (la domenica e l'unl-
co giorno della settlmana In 
cul i parent! possono vlsltare 
liberamente, per parecchle 
ore. i ricoverati). 

E' cosl che si sono determi
nate le condizioni per gravissl-
mi Incident!. I mezzi passava-
no di redo, e spesso talmente 
affollatl da dover « saltare » la 
fermata. La gente, che aspet-
tava da tre quart! d'ora e plu, 
In certl casi 11 ha bloccati a 
forza. pretendendo di sallre 
comunque. In casi piu gravi, i 
guidatori del mezzi sono statl 
insultatl, minacclati o aggre-
diti addirittura. Assurdamente 
quindi la legittima indigna-
zione dei cittadini si e rivolta 

Eduardo De Filippo 
cavaliere di 
Gran Croce 

H presidente della repubbll-
ca ha conferlto a Eduardo De 
Filippo, in rlconoscimento del 
suoi meriti artistici. le inse-
gne di cavaliere di Gran Cro
ce dell'ordine «al merito del
la Repubblica italiana ». 

in molt! cas! contro lavoratori 
che magari gia prestavano ser-
vizlo da otto o dlecl ore inln-
terrottamente. 

Ci sono statl addirittura ca
si di « dirottamento » dl auto
bus: 1 conducentl sotto la mi-
naccla dl un coltello, sono sta
tl costrettl a ragglungere loca
lita diverse da quelle di destl-
nazlone. A questo punto alme
no la meta dei mezzi pubbllci 
hanno raggiunto in qualche 
modo 1 deposltl, e 11 personale 
si e rifiutato di contlnuare 11 
servizio senza un'adeguata 
protezione. La questura ha 
fatto sapere che non poteva 
farcl nulla, che ognuno si ar-
rangiasse come poteva, e 1 
mezzi sono rimasti bloccati 
nei deposltl, moltisslmi coi 
vetri rotti e varie ammacca-
ture, mentre numerosi tran-
vieri si facevano medicare 
escoriazloni e contusion! e la-
mentavano statl dl choc. 

Gil lnterventl pressantl del 
sindacatl sulla prefettura non 
sono riuscltl ad ottenere nulla. 
Poteva accadere qualsiasi co
sa, con migliaia dl persone in 
sosta alle piu importanti fer-
mate, mentre squadre di sobil-
latori tentavano di esacerbare 
ulteriormente gli animi. Venl-
vano format! alcuni blocchi 
stradali, e si Impediva di cir
colare anche a mezzi ancora 
in funzlone, gravemente dan-
negglatl a colpl dl bastone. A 
Fuorlgrotta un autobus della 
linea 109 veniva dato alle flam-
me. Solo nella tarda serata 
tornava una certa calma e 11 
servizio poteva parzialmente 
riprendere. 

Anche questa volta, quindi, 
alia fine il senso di responsa-
bilita della maggior parte dei 
cittadini e dei lavoratori ha 
fInlto per prevalere. Ma e cer
to che inslstere sulla stessa li
nea finora segulta in queste 
domenlche dl « austerita » sa
rebbe, piu che irresponsabUe. 
dellttuoso. Per domenica pros 
sima quindi — anche il giorno 
30 saranno apertl i negozi e il 
Nepoli glochera in casa — sa
ra necessario adottare quei 
prowedimenti • di emergenza 
che finora invano hanno sol-
lecitato i sindacatl e le forze 
democratlche, in primo luogo 
il nostro Partito. 

I sindacatl, In particolare. 
harmo sottollneato l'assomta 
necessita che siano immessi in 
servizio almeno 500 mezzi 
straordinari, della stessa 
ATAN, privati o mllitari, e 
che si studi una diversa arti 
colazlone degli orari del cl 
miteri, delle vlslte ospedaliere 
del negozi e delle stesse parti 
te di calcio. I sindacatl hanno 
espresso un giudizio durissimo 
sulla apaurosa inadeguatezza 
inefficienza ed incapacity de! 
le autorita locali a fronteggia 
re la situazione » e sollecitato 
l'adozlone di misure — oltre 
quelle di emergenza — capaci 
di ottenere l'effettivo funzio 
namento del mezzi pubblici a 
Napoli. CGLL, CISL e ULL sot-
tolineano che solo «a tali ir-
rinunciabili condizioni si riten-
gono impegnate a contlnuare 
lo sforzo per asslcurare alia 
citta i servizi indispensabill». 

Le stesse eslgenze sono e-
spresse anche dalla segreteria 
della Federazlone comunlsta 
che esalta rabnegazione e lo 
spirito di sacriflcio dei lavora
tori e rileva che fin dalla pros-
sima domenica « bisogna deci-
dere — convocando tempesti-
vamente un incontro fra Re
gione, comune, prefettura. di* 
rezion! aziendali e sindacati — 
una serie di misure urgenti 
tendenti al potenzlamento del 
servizio di pubblico trasporto 
attraverso racquisto o il noleg-
gio di nuovi mezzi, nuove as-
sunzioni nelle aziende del set-
tore e rutilizzazione dei mezzi 
mllitari». 

Felice Piemontese 

(Lostomacobussa?) 
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Situazione e prospettive di una scienza 

La biologia 
fondamentale 

Anche in questo campo fe necessario che la ricerca riceva un potente 
impulso - L'acquisizione di nuove conoscenze ft una delle condizioni 
per superare i limiti oggi frapposfi alio sviluppo delle forze produttive 

Possiamo datare dall'ultl-
mo conflitto mondiale l'ini-
zio di un pcriodo nuovo nel 
campo delle scienze natura-
li, caratterizzato da una 
espansione senza preceden-
ti e dalla nascita di nuove 
scienze, tra cui la biologia 
molecolare che progressi-
vamente ha assunto un ruo-
lo di avanguardia nel cam
po della ricerca pura. Fisi-
ci, chimici, specialisli in 
molti diversi settori della 
ricerca fondamentale hanno 
concentrato i loro interessi 
sulla biologia, concorrendo 
a determinare un primato 
intellettuale che essa non 
aveva mai conosciuto nel 
passato, neanche aU'epoca 
di Darwin e di Pasteur. 

Conviene esaminare, sia 
pure brevemente, le origini 
di questo eccezionale svilup
po della biologia, perche mi 
sembra che esso, tanto bie-
ve e rapido da comprendere 
il lavoro di una o due sole 
generazioni, ci offra una op
portunity unica di eviden-
ziare le radici intellettuali 
e materiali del progresso 
scientifico e di scorgere con 
sufficiente chiarezza il suo 
futuro. 

Le origini di questo svi
luppo della biologia sono 
inevitabilmente complesse e 
possono essere ricercate 
nella confluenza, in un ri-
stretto periodo di tempo, di 
una maturazione dottrina-
ria, di importanti scoperte 
tecniche e di eccezionali in
teressi materiali della so
cieta. 

Negli anni Irenta si era 
compiuto l'edificio teorico 
della genetica, che, sebbene 
fondato su evidenze di ca-
rattere soprattutto formale 
(analisi statistica di incroci 
di varie specie di animali e 
di piante), aveva chiaramen-
te definito il gene come 
l'« atomo » dell'eredita e lo 
aveva - indicato come l'ob-
biettivo di ricerche di nuo-
co tipo, dirette ad una sua 
individuazione fisico-chinii-
ca. Si tratta di uno svilup
po conoscitivo in qualche 
modo simile a quello che, 
neH'Ottocento, aveva carat
terizzato la nascita della chi-
mica e della fisica moderne, 
in cui l'esistenza degli ato-
mi, dedotta dalle leggi sem-
plici delle combinazioni 
chimiche, era stato il punto 
di partenza per dare una 
realta fisico-chimica alle in-
tuizioni della filosofia greca. 

Era inoltre maturata l'idea 
che, nella loro estrema sem-
plicita, i microbi, e soprat
tutto i virus, potessero for-
nire un materiale sperimen-
tale di fondamentale impor-
tanza per la identificazione 
chimica del gene e per ag-
gredire lo studio del suo 
funzionamento. Infine la 
biochimica aveva verificato 
la generate parentela degli 
esseri viventi, microbi in-
clusi, rivelando, al di sotto 
della apparente varieta dei 
fenomeni vitali, la somiglian-
za della composizione chi
mica e dei meccanismi di 
rifornimento energetico; an-
zi, in questo campo, i micro
bi si erano rivelati come il 
modello sperimentale piu 
semplice per la comprensio-
ne di fondamentali processi 
vitali e cio contribui certa-
mente a far convergere 3u 
di essi l'interesse di una 
nuova generazione di ricer-
catori. 

Lo scoppio della scconda 
guerra mondiale costitui un 
awenimento determinante 
per lo sviluppo scientifico. 
In quella guerra, come mai 
era. awenuto in passato, il 
primato delle scienze di ba
se e della tecnologia si e 
imposto a grandi nazioni im-
pegnate in una competizio-
ne mortale. Al tempo stes
so, le vicende della guerra 
determinarono la paralisi o 
il crollo di molte istituzioni 
scieptifiche tradizionali e 
spirisero molti giovani 
scienziati, rifugiati soprat
tutto negli Stati Uniti, a 
cambiare mentalita, a non 
preoccuparsi troppo della si-
stemazione accademica e a 
perseguire il successo scien
tifico nell'ambito di una ric-
ca" societa industriale che 
dava fondo alle sue risorsc 
e 6he offriva in ogni campo 
spazi inconsueti. -

La fisica e la chimica, in-
tanto, fomivano le basi di 
nuovi sviluppi tecnologici 
nel campo dcH'analisi di 
strutture complesse; la mi-
croscopia elettronica, l'ul-
tracentrifugazione analitica, 
la cromatografia ed infine 
la disponibilita di raffinate 
« potenti sorgenti radioatti-
ve e poi degli isotopi ra-
dioattivi permettevano di 
porre su basi nuove lo stu
dio delle grandi molecole 
organiche su cui si fondano 
1 piu importanti processi 
chimici degli organismi vi
venti, come la trasmissione 
ereditaria e la sintesi delle 
nacrotnolecole. Al tempo 
itesso, la scoperta, la pro-
efrzione massiva e la utiliz-
tazione clinica degli antibio

tic! dettero un nuovo volto al 
la microbiologia ed ancor 
piu altrassero alio studio dei 
microbi gli interessi dei ri-
cercatori e quelli di una 
nuova industria farmaceuti-
ca, non piu artigiana, forni-
ta di grandi capitali e di 
nuove tecnologic. 

Per concludere • questo 
pur incompleto e troppo ra
pido esame delle radici ma
teriali ed intellettuali della 
biologia fondamentale biso-
gna aggiungere che alia 
identificazione ed alio stu
dio diretto del materiale ge-
netico spingeva la nuova 
grande tecnologia fondata 
sull'energia atomica, con i 
suoi misteriosi e paurosi ef-
fetti genetici, che minaccia-
no non soltanto la vita di 
grandi masse umane, ma il 
futuro stesso della specie. 
Una frazione non trascura-
bile degli investimenti fatti 
nel campo delPenergia ato
mica furono devoluti alio 
studio della biologia di ba
se, fornendo alia ricerca pu
ra condizioni eccezionali 
per sviluppi conoscitivi, sen
za la necessita di concrete 
ed immediate applicazioni 
pratiche, salvo la possibility 
di stabilire su basi oggettive 
i livelli massimi di radioat-
tivita sopportabili dall'uo-
mo, dagli animali e dalle 
piante. 

Non vi e dunque da sor-
prendersi se da questo con-
fluire di interessi la biolo
gia ha fatto un balzo quali
tative ed ha raggiunto mete 
un tempo considerate qua
si al limite dell'utopia. II 
gene, questo atomo dell'ere
dita, e stato identificato, pu-
rificato, analizzato, studiato 
nella sua intima struttura, 
sintetizzato artificialmente, 
manipolato chimicamente, 
decifrato nel suo funziona
mento e da queste conoscen
ze e emerso un quadro chia-
ro delle sintesi macromole-
colari che determinano il 
funzionamento di ogni or-
ganismo vivente. 

Possiamo datare i l ' com-
pletamento di questo Impo-
nente edificio teorico e spe
rimentale a quattro o cin
que anni fa; da altera si e 
concluso l'arco di uno svi
luppo marcato dai riconosci-
menti pubblici, dai premi 
Nobel e dalla conquista del
le piii alte posizioni acca-
demiche della generazione 
che ne e stata protagonista. 

La conclusione di questo 
periodo coincide con una 
crisi generate della cultura 
scientifica, provocata dai 
cambiamenti politici ed eco-
nomici che hanno accompa-
gnato l'impetuoso sviluppo 
delle forze produttive e dal
la profonda patologia socia-
le che deriva dalla natura 
capitalistica ed antiumana 
della struttura produttiva 
di tanta parte della nostra 
civilta. Sarebbe errato tut-
tavia attribuire l'attuale si
tuazione di stallo, per non 
dire di paralisi, a cui la. 
biologia fondamentale e 
pervenuta soltanto a questi 
motivi di ordine sociale. In 
realta la ricerca biologica 
ha esplorato quasi tutto il 
mondo dei fenomeni che so
no entrati nell'ambito di os-
servazione delle sue elabo-
razioni teoriche e dei suoi 
metodi sperimentali; un ul-
teriore progresso puo awe-
nire solo con un grande 
cambiamento qualitative 
con Paggressione, per cosi 
dire, di un nuovo livello 
dialettico di complessita 
strutturale e fisiologica. 

In fondo lo sviluppo del
la biologia molecolare puo 
essere interpretato come 
Pac-vuisita capacita di esplo-
rare un superiore livello di 
complessita fisica, rispetto a 
quello delle semplici mole-
cole della chimica organica 
e della biochimica classica. 
La * comprensione della 
struttura, delle funzioni e 
delle modalita di biosintesi 
delle proteine e degli acidi 
nucleici ha richiesto, come 
abbiamo visto, una eccezio
nale confluenza di progrcs-
si intellettuali e di situazio-
ni materiali. 

Ora che dai sistcmi biolo-
gici elementari, virus e bat-
teri, dobbiamo passare a 
comprendere e a dominare 
la struttura c le funzioni de 
gli organismi superiori e 
dell'uomo, dobbiamo proba-
bilmentc attendere altre 
occasioni storiche, altre con-
flucnze, la cui preparazione 
richiede un tempo impreve-
dibile. Bisogna aggiungere, 
tuttavia, che oggi i tempi 
sono assai piu brevi che nel 
passato e che, nel suo in-
sieme, la societa umana ri
chiede come non mai l'ac
quisizione di nuove cono
scenze necessarie, insieme a 
grandi cambiamenti politici 
ed economici, a superare le 
strozzature che frenano lo 
sviluppo delle forze produt
tive. Liberia nazionale ed 
individuate, nutrimento ade-
guato, progresso civile, svi
luppo della personality uma
na presso tutti 1 popoli del 

mondo esigono in realta co
noscenze che ci consentano 
di accrescere enormemente 
la produzione di energia e 
la produzione agricola, che 
sempre piu ci appaiono co
me il limite materiale piu 
importante • alio sviluppo 
delle forze produttive. Pos
siamo ormai scorgere con 
chiarezza che questo limite 
non puo essere superato 
senza, al tempo stesso, una 
modificazione rivoluziona-
ria dei rapporti tra le classi 
e tra i popoli e senza un 
sostanziale progresso delle 
conoscenze scientifiche, so
prattutto nel campo della 
biologia. 

Se vorremo davvero utiliz-
zare nuove fonti di energia, 
quella atomica in primo luo
go; se vorremo che davvero 
Pagricoltura raggiunga lo 
stesso grado di .perfezione 
tecnologica e di economici-
ta dell'industria; se vorre
mo risolvere la piu gran
de contraddizione della no
stra civilta, che vede Patti-
vita agricola come una com-
ponente lenta.e conservatri-
ce a cui la «terra» im-
pone le sue regole ed i suoi 
limiti; se vorremo ' abolire 
ogni deformita ed infelicita 
umane provocate da paras-
siti e da majattie, ancora 
incomprensibili; Jse vorre
mo salvaguardare - le nostre 
generazioni e una biosfera 
accettabile per i nostri pros-
simi discendenti, abbiamo 
bisogno di impnmere alia 
biologia fondamentale un 
nuovo potente ritmo di svi
luppo. 

Si puo ritenere"che fin da 
oggi vi siano le condizioni 
di nuovi impetuosi progres-
si; gia valenti ricercatori 
hanno lasciato i materiali 
classici della biologia mole
colare per aggredire orga-
nismi piu complessi; gia sia-
mo in possesso di una suffi
ciente maturazione teorica 
per scegliere gli organismi 
piu adatti a nuovi tipi di 
sperimentazione; gia siamo 
mo in grado di concepire 
grandi progetti. Forse non 
e tanto lontano il - giorno 
che dalla scienza in genere, 
e dalla biologia in' modo par-
ticolare, la societa richieda 
una committenza miova, che 
non sara certo quella del 
piccolo cabotaggio ecologico 
e della conservazione di un 
mondo in cui e'e poco da 
conservare, ma quella che 
miliardi di uomini, in buona 
parte ammalati ed affamati, 
richiedono per andare avan-
ti, per poter vivere in una 
societa piu giusta e piu 
umana. * 

Che di queste profonde 
esigenze siL accorgano * an
che gli amministratori di ca-
sa nostra e forse troppo 
pretendere; per fortuna non 
ci sono solo la borghesia e 
la burocrazia italiane. Se fos
se dipeso da loro in Italia 
non saremmo mai arrivati 
neanche alle conquiste di 
Pasteur. 

Franco Graziosi 

V OPERA DEL CAPO DELLA RIVQLUZIONE CINESE 

GLI 80 ANNI DI MAO TSE-TUNG 
Un'originaie ed epica esperienza slorica, nel solco aperto dall'Ottobre: slrategia della guerra contadina,«lunga marcia», lolta anti-
giapponese, edificazione di una societa socialista in un paese oppresso da una terribile arretralezza - II protagonista di aspre lotte 
all'inlemo del partito e dello stato, fino alle tempestose vicende che hanno accompagnato e seguito la «rivoluzione culturale» 

A suo modo, Pottantesimo 
compleanno di Mao Tse-tung 
(nato il 26 dicembre ' 1893) 
non 6 solo una ricorrenza, 
ma un avvenimento. La sta-
tura della personality, la sua 
immensa autorita in Cina, le 
battaglie che nel suo nome 
sono state . combaltute anco 
ra negli anni piu vicini, il 
culto che attorno a lui e al 
suo pensiero e stato stimola-
to, il peso che ogni sua de-
cisione assume hanno fatto 
di lui, * oltre che il simbolo 
e ' il capo della nuova Cina, 
anche la bussola della sua 
difficile navigazione. E' lui il 
« grande timoniere >, che gui-
da il paese attraverso acque 
inevitabilmente tempestose. 

Non e sorprendente allo'ra 
che tanti si siano cluesti, ma-
gari in modo non esplicito, 
che cosa accadrebbe il giorno 
in cui egh non fosse piu al 
suo posto. Le voci sul suo sta
to di salute bastano ad ali-
mentaie i titoli dei giomali. 
I comunisti cinesi, discreta-
mente, hanno trovato il mo
do di rispondere a quelle spe-
culazioni, quando lo hanno 
ritenuto necessario. Nel loro 
ultimo congresso hanno • poi 
fatto qualcosa di piu, lancian-
do slogan dei - « milioni di 
successori », che riceveranno 
un giorno la staffetta da Map 
c dagli altri massimi dirigen 
ti del • paese, giunti essi pu 
re a un'eta veneranda. 

A ottant'anni, comunque,' 
Mao tiene ancora il suo in-
carico. Riceve rigolarmente i 
numerosi capi di Stato e altri 
ospiti di rango. che si reca 
no in visita a Pechino. Ep-
pure l'anno prossimo sara tra-
scorso un quarto di secolo 
da quando la rivoluzione, che 
egli ha guidato. vinse in Ci
na: da allora egli e sempre 
stato al timone e lo e tutto-
ra. Nella sua figura storia e 
cronaca si combinano e si 
confondono. 

Uintuizione 
leniniana 

Cinquant'anni fa Lenin, gia 
malato ma ancora lucido. por-
tato quindi nella forzata 'ina-

"zione a riflettere sulla rivo
luzione. di cui era stato pro-

' tagonista. e sui suoi difficili 
destini. rispondeva a un criti-

, co menscevico, incapace di 
comprendere il carattere sin-
golare e « imprevisto » di quel
la svolta storica, con un in
vito a riflettere sull'originali 
ta. < ancor piu imprevedibile. 
che gli ul tenon sviluppi ri-
voluzionari dei c paesi dello 
Oriente > avrebbero certamen-
te avuto. E' toccato a noi es
sere testimoni della conferma 
che la realta avrebbe porta-
to a quella intuizione. cosi 
tipica del modo di" pensare 
len;nista e della stessa collo-
cazione di Lenin nell'evoluzio-
ne del marxismo. L'intreccio 
di rivoluzione nazionale e di 
rivoluzione sociale, che e in 
tutto il cammino storico a-

Pechino, 1. ottobre 1949: Mao Tse-tung proclama la fondazione delia Repubblica Popolare Cinese. 

perto dall'Ottobre russo, do-
veva trovare nelPesperienza 
cinese e nel pensiero. come 
nell'azione, di Mao Tse-tung 
una delle sue manifestazio-
ni piu originali e importanti. 
II prestigio e ('influenza di 
Mao, alimentati dai successi 
della sua lunga lotta. oltre 
che dai fascino della Cina, 
ne risultavano ingigantiti non 
solo nel suo paese, ma an 
che fuori di esso. nei conti-
nenti oppressi, che nella ri
voluzione cinese avevano tro 
vato nuovo stimolo per la lo
ro lotta emancipatnee, poi in 
paesi piu potenti, piu ricchi 
o evoluti. 

Fu la rivoluzione russa a 
portare il marxismo in Cina. 
Mao non era gia piu un ado 
lescente a quell'epoca. ma un 
giovane maturo. Da allora egh 
si e mosso nel solco di quel 
pensiero e di quell'esperien-
za. Ma vi si e mosso per una 
via tutta sua. Sebbene egli 
fosse fra i dodici • fondatori 
del partito comunista cinese. 
ne divenne il capo in prati-
ca solo nel 1935, al di fuori 
di ogni influenza del Comin
tern (contrariamente a quan-
to era di uso allora). Que-
sta sua posizione ebbe il for

male riconoscimento di un 
congresso (il settimo del 
PCC) addirittura dieci anni 
dopo, quando essa era tutta
via da tempo incontestabile. 
Lo ebbe sulla base di una 
grande ' esperienza politica. 
che e divenuta da allora ce-
lebre: la strategia della guer-
rfi; contadinaK-organizzata con 
le* sue basi e con un suo eser-
cito; il leggendano npiega-
mento tattico della «iunga 
marcia >. che salvo e raggrup-
po le forze armate rivolu-
zionarie; infine Pimpegno na
zionale e popolare della lot
ta antigiapponese. 

La vittoria 
del W49 

Ma quel riconoscimento fu 
dato a Mao anche con un'espli 
cita affermazione di signlfi-
cato piu generale: egli veni-
va esaltato al settimo con
gresso del 1945 come Parte-
fice e I'alfiere di una € sini-
ficazione » del marxismo (va 
solo tenuto presente come 
motivo di ulteriore " rifIessio-
ne che a farlo fu proprio Liu 

Sciao-ci, vent'anni dopo suo 
avversario nella « rivoluzione 
culturale»). II maoismo o 
« pensiero di Mao Tse-tung », 
come dottnna destmata • a 
« guidare Pintero lavoro » del 
partito, nacque allora. Nella 
vittoria del 1949 (ottenuta con 
le brillanti campagne milita-
ri, che avrebbero, trqyplto la 
tarlata dittatura di Ciang Kai-
scek e con essa sconfitto i 
suoi nuovi protettori ameri-
cani) quell'ideologia trovo la 
sua grande affermazione. 

E' occorso tuttavia in Cina 
un secondo sconvolgimento. 
definito anch'esso « rivoluzio 
ne » dai suoi artefici (la «gran 
de rivoluzione culturale pro 
letaria ») perche quella stes 
sa proposizione del maoismo, 
come dottrina ispiratrice del 
cammino della Cina, trovasse 
una sua seconda e piu msi 
stente proclamazione. Alia 
luce di quella stessa «rivo
luzione culturale ». delle sue 
lacerazioni e delle sue lotte, 
delle polemiche riesumazioni 
del passato. cui essa ha dato 
luogo. e delle riflessioni sto
riche che, su questa base, es
sa ha suggerito. possiamo cer
to chiederci oggi quanto con-
trastata fosse stata quella pri

ma vittoria del maoismo e 
quindi anche quali fossero 
stati allora l suoi limiti e le 
sue cause e quale la reale na
tura dei successivi conflitti 
che essa ha provocate. 

L'esperienza storica, da cui 
e emersa la seconda efferma-
zione. e stata comunque di 
natura assai diversa dalla pre-
cedente. Si e trattato di ri-
cercare una via al socialismo 
in un paese contadino, alle 
prese con un'arretratezza tec-
nico cconomica, ancora piu ac-
centuata di quella di ogni al-
tro paese. che avesse affron-
tato un impegno analogo, men-
tre si partiva da una socie
ta. che doveva fare i conti 
con una rigida tradizione cul
turale, espressa da una seco-
lare ideologia burocratica 
(ancora in questi giorni il 
confucianesimo e oggetto in 
Cina di una ricorrente cam-
pagna di critica ideale). La 
ricerca e avvenuta nella tra-
vagliata esistenza di un gran
de partito, mediante un lun-
go esercizio del potere e del
la direzione della societa, in 
condizioni di estrema diffi-
colta, cui si sono aggiunte la 
rottura e Pirriducibile polemi-
ca con PUnione Sovietica, cioe 
con Paltro grande paese emer
so da una esperienza rivolu-
zionaria di indirlzzo socia
lista. 

Vi sono limiti e contrad-
dizioni anche in questa se
conda vittoria del maoismo? 
E' essa duratura o sin d'ora 
contrastata, come abbiamo ap-
preso che fu la prima e co
me accenni insistenti della 
stessa stampa cinese indur-
rebbero a credere? A questo 
punto. in cui la cronaca ri-
prende il sopravvento sulla 
storia, rispondere non puo es
sere facile. Lo e tanto meno 
in quanto non ci e dato co-
noscere con sufficiente esat-
tezza quali siano i lineamen-
ti sicuri del pensiero di Mao 
di fronte ai grandi problemi 
dell'edificazione socialista e a 
quelle che egli stesso ha de-
finitovl le ^contraddizioni in
terne" al 'pdpolo ». da affrbn-
tare quindi in modo diverso 
dai contrasti con i suoi ne-
mici (e difficilmente ricon-
ducibili al 'semplice scontro 
fra « due linee » metastoriche, 
una buona e una cattiva). 

Tutte le testimonianze, da 
qualsiasi parte provengano, 
concordano nel dirci che Mao 
non e solo il capo riconosciu-
to della nuova Cina; lungi dal-
Passegnarsi un esclusivo ruo-
lo di arbitro supremo nelle 
controversie politiche, egli si 
e impegnato in prima perso
na. nonostante Peta avanzata. 
nelle aspre lotte dell'ultimo 
decennio. Sono state lotte che 
hanno portato a tragiche rot-
ture con molti dei suoi piu 
vicini compagni d'arme e di 
partito: nei loro confronti so
no stati impiegati metodi 
contro cui piu volte ci sia
mo pronunciati. Attraverso 

I queste vicende anche la figu

ra del presidente ha acqui-
stato agli occhi di tutto 0 
mondo un piu drammatico e 
impressionante rilievo. Eppu-
re sono almeno qmndici an 
ni die Pespressione delle sue 
idee non giunge a noi per 
via diretta, ma solo attraver
so mediatori, spesso stranieri. 
Le raccolte dei suoi scritti 
piii recenti, che sono state 
messe in circolazione all'este 
ro, provengono addirittura da 
Formosa. Nella stessa Cina 
sono altri dirigenti che han 
no parlato a suo nome — 
almeno per quanto riguarda 
i testi pubblicati — perfino 
nelle sedi piu autorevoh, 
quali i due ultimi congres-, 
del partito. 

V ultimo 
congresso 

Vi e tuttavia una palest 
continuita nell'opera rivolu 
zionaria di Mao e nei suoi 
scopi: rinnovare profondamen 
te la societa cinese, facendo 
leva sulle grandi masse della 
sua popolazlone — dei suoi 
contadini in primo luogo — e 
sull'enorme capitale di lavoro 
e di ingegno, che esse rap 
presentano; rifare su questa 
base la grandezza della Cina 
Eppure una lotta resta aper-
ta attorno ai metodi che pos 
sono consentire di raggiunge 
re tali obiettivi. Lo si e det 
to implicitamenle all'ultimo 
congresso dei comunisti cine-
si: altre rotture. altri scontri. 
altre «rivoluzioni J> sono 
preannunciati come inevitabi 
li. Non solo fuori della Cina, 
ma probabilmente nella stes
sa Cina, i dubbi cominciano 
di qui e dallo spesso velo di 
riserbo che viene mantenuto 
circa la vera natura di quelle 
lotte. 

Attorno alia figura di Mao. 
anche sulla sogha degli ot 
tant'anni, non si placano le 
tempeste e le discussioni. Ne 
egli puo esserne sorpreso, poi 
che si e- sempre visto,in,mez 
zo alle burrasche. In conte-
stazione tuttavia non. e.la ma 
statura di rivoluzionario o di 
statista. La sua ottantenne e-
sistenza e comunque una di 
quelle che piu hanno lascia 
to il segno nel nostro seco 
lo, epoca sconvolgente di tran 
sizione a una nuova societa 
e a un nuovo modo di vive
re per tutta Pumanita. II ruo 
lo che la Cina popolare ha 
conquistato fra gli Stati, le 
passioni di cui essa e al cen 
tro, Paiuto che le sue vicen 
de hanno dato alia crescita 
della lotta emancipatrice dei 
popoli sono legate al suo no 
me. La riflessione storica do 
mani, come quella politica 
oggi, avra il diritto di eaerci 
tarsi in questo quadro di 
drammatica tensione, non di 
contestarne la realta. 

Giuseppe Boffa 
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Una mostra del grande pittore reatista a Roma, 

LA «GUERRA» DI OTTO DIX 
Una serie di disegni e di incisioni che illustrano la decomposizione di un mondo sconvoifo dalla violenza - Un punfo d'arrivo dell'arte conlemporanea 
e una «lezione di analomia» sulla societa fedesca degli anni venti - L'artista disfrugge con il segno I'illusione ded'arte esfranea alia vita degli uomini 

Otto DIx • c Omrvator* in trincM t, 1924 (partlcoiart). 

A un anno da una mostra 
eccezionale, la galleria Giu-
iia (via Giulia 148) ripropone 
a Roma mcisiom e disegni, 
sempre piu ran, del sommo 
pittore realista Otto Dix 
(1891-1969). Sono circa set-
tanta opere: la gran parte, 
cubiste f uturiste, espressio-
niste, dadaiste e realiste so-
ciah. prodotte tra il 1912 e 
il 1933 che sono gli anni di 
tragica, vulcanica e tembile 
creativita dell'artista tedesco 
irriduciblle accusatore. con 
George Grosz e John Hear-
tfield, della guerra impenali-
sta e della ripresa capitali
stica postbellica in Germa-
nia fino al nazismo; altre po 
che opere sono datate dopo tl 
1946: Dix e ancora un pene 
trante ritrattista psicologico. 
ma e stato profondamente 
provato. nei sensi, nei pensie 
ri, nell'energia analitica, dal-
Pannichilimento nazlsta. 

E' possibile anche vedere 
su richiesta, tutte le 50 ra-
rissime incisioni della Guerra 
fatte da Dix, nel 1923-24, e 
pubblicate. in 70 copie e in 
5 volumi, da Karl Nieren 
dorf. La Guerra per forme, 
idee, lucidita, violenza, tan 
to orrida quando giusta e con 
sapevole, e un punto d'arrivo 
dell'arte contemporanea e, 
oggi, la si vede o rivede me-
glio non soltanto per una piu 
larga e diffusa coscienza cui 
turale e politica ma, direi, 
per la violenza stessa della 
attuale lotta di classe. 
- La forza delPocchio e della 

immaginazione generalizzatri-
ce e sintetica di Otto Dix, 
la sua tipicita Ineguagliata 
per eaperlenta e forme del 
terribile • dell'orrido al con-

fermano. fino all'emoz'one, at 
tuali per la freddezza calma 
e immota con la quale vicne 
data la decomposizione dei 
mondo prodotta dalia guerra. 
• Disegni e incisioni di que
sta mostra si compongono &<. 
tomo al trauma umano e cul
turale della Guerra che inva
de e possiede sensi e pensieri 
di Dix dopo l'esperienza di 
soldato nelle trincee delle 
Fiandre, di Francia, Poloma. 
e Russia. Anzi, la guerra im 
perialista, crescendo nell'mv 
maginazione anno dopo anno, 
diventa Pimmagine emblems-
tica di una terra in putrefa 
zione, del dissolvimento della 
forma dell'uomo. dei suoi og 
getti sociali umani. 

Ne!le incis:oni della Guerra 
sono profuse tutte le nsorse 
della tradizione del realismo 
crudele e riformato tedesco 
(Durer. Grunewalc, Cranach, 
Altdorfer, Baldung Grien). 
del realismo del Goya del 
Capricci e dei Disastn delli 
guerra, nonche 1'energla del 
nuovo punto di vista sugli og 
getti stabilito da cublsti e fu 
turisti. e la forza del no an-
tiborghese dadaista. 

Nei disegni dopo la Guerra 
domina la figura umana, so-
prawissuti. uomini e donne: 
soldati prostitute e protetto
ri, invalidi di guerra. borghe 
si, proletari, intellettuali. Pre 
vale il primo piano e il di-
segno, eccitato dallanatomia. 
a figura finita, risulta una 
• lezione di anatomia* sul 
corpo di una societa •?der<<» 
profondamente malata nono
stante il bordello e i travesti-
menti kitsch. 

Gli operai, dopo le barrica-
U ipartachlste, dopo l'i 

sinio fascista di Rosa Luxem 
burg e Karl L:ebknecht, &i 
affacciano su una ^ccn.i urba 
na immobile, metafisica, dispe-
rata (Dix ha politicizzato la 
metafisica di Giorgio De Chi-
rico, perche sa che i segni 
nuovi, che entreranno nella 
«profondita abitata». saran-
no quelli borghesi, nazisti). 
Mutilati e mostn di guerra 
addirittura si trascinano sui 
marciapiedi di Berlino con 
croci uncinate sul petto, op-
pure giocano a carte allegra-
mente usando le loro schifose 
protest. 

Dix e un disegnatore com 
pleto. assoluto: e il disegno 
che condiziona la pittura co 
me segno che separa la co 
scienza dei sensi e dei pen 
sieri daU'informale della de 
composizione della sccleta te 
desca. Dix fu v.olento. orn 
do, anatomista perche la for
ma artistica non perde&e !a 
sua credibiiita. Fu freddo co
me pietrificato per non per 
dere nessun particolare di cid 
che accadeva e per nusci-
re a dare qualche immaoine 
sintetica, collettiva. 

Moltissimi di questi disegni 
rinviano ad alcune grandi pit-
ture: La tnncca del 1923. 
rifiutata dalla cultura tedesca 
e distrutta dai nazisti (eppure 
e lo sviluppo storico del cor
po di Cristo traflUo da mi-
gliaia di spine dipinto dai 
Grunewald!): il Trittico della 
grande dita del 1927-28; La 
guerra del 1929̂ 32 che ripro
pone le incisioni della Guerra 
in un'immagine immobile di 
strato geologico fatto di uo
mini, armi, melma, feci, ver-
mi; / sette peccati capitali 
del 193S. 

| Stilisticamente nel reali-
I smo di Dix distinguiamo tre 
' momenti: quello cubo futun-
| sta (vicino a Franz Marc) 

che ancora produce imma-
gin] dinamiche, anche se le 
figure sono della guerra, per
che Dix vede energie in con
flitto, perche le lotte della 
classe operaia lasciano apertc 
aitemativa e speranza; quel
lo dadaista del grande no al 
mondo borghese e che sogna 
la ripresa delPocchio di Dix 
ma con punto di vista oppo-
sto: si separa egli. infatti. 
si fa immobile rispetto al mo-
vimento borghese della socie
ta tedesca e cosi accumula 
«anatomie» su «anatomies; 
infine il terzo momento di un 
realismo analitico freddo: ne-
mico dei falsi ideali, dei gesti 
sentimentali (come espressio-
nista Dix fu personality m.-
nore). deH'umanesimo sdegna-
to e piagnone, della debolez-
za morale. Dix distrugge, con 
i suoi disegni piu classica-
mente tedeschi, I'illusione di 
un'arte che possa essere sa-
na. non toccata dalla violenza 
e daH'orrore della vita. 

Sono molte le figure di don
na e, nel- corpo, cosi ossess,-
vamente variate, crudelmen-
te guardate, che esse sole po 
trebbero. a distanza di mez 
zo secolo, testimoniare che, 
in quel tempo, un certo uomo, 
in un certo mondo, fu spinto 
all'annichilimento materiale e 
spirituale. Non dico soltanto 
dei disegni di donna dove la 
figura porta piaghe sia del 
corpo sia della forma artisti
ca; ma anche dei disegni che 
nacquero da una luce umana 
di intelligent, dl resistenza, 
di amore: e'e sempre una 

t paura che fa affacciare la f. 
gura come per esporsi ai ma 
cello; lo stesso atto d'amor^-
e un assassimo. Un disegno ti. 
figura per tutti: quello della 
gravida spaurita e macerata. 
seduta in una attesa fatalt 
della tragedia. 

Un Dix mosso da serena 
forza qui lo troviamo soltap 
to nei disegni fatti in Sarde 
gna, nel 1924: gli studi di ro, 
ce deirOrtobene fanno spec-
chio alia sua durezza e a< 
suoi pensieri tragici; fu qur 
sto, forse, un raro momento 
positivo del pittore il quale. 
anche quando guardava. In 
quegli anni, la terra, la we 
deva arata dalla violenza 
dalla bestialita della guerra 
come mostrano i tanti dise
gni delle campagne. tra le 
trincee, con le buche lunan 
delle granate. 

Otto Dix disegnatore e inci-
sore, a partire dai fogh di 
guerra, e veramente sublime 
nel suo tentativo di salvare la 
forma nel disfacimento. Usa 
1'ombra come Caravaggio, e 
Rembrandt, e Goya; usa il 
disegno come se Raffaello. 
Durer e Ingres fossero stati 
invasi dalla cancrena. Nella 
pittura europea, di li a poco 
sarebbe nata la pittura infor-
male: Dix tiene insieme, in 
una immagine unitaria, infor-
male e formale. Qui, forse. 
sta la sua grandezza attuale 
e che fa riflettere sostanzla-
ta come e di uno spirito di 
necessita e dl verita che an
cora oggi intimidisce; perch* 
a dire la verita vera, si ha 
paura, poi. di non poterla do
mina ip. A Otto Dix riusd. 

Dario Micacchi 
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Scelte qualificanti nella piattaforma unitaria 

I BRACCIANTI DISCUTONO 
LE RIVENDICAZIONI PER 

IL PATTO NAZIONALE 
" ! 

La bozza approvata all'unanimita dal DiretHvo della Fede-
razione Fisba-Uisba-Federbraccianti - II collegamento con gli 
obiettivi per il rinnovamento agricolo - Le principali richieste 

r , 

In decine e decine di assem-
blee i braccianti stanno discu-
tendo (l'esame e In via di ulti-
maztone) la bozza di piattafor
ma rivendicativa per il rinnovo 
del Patto nazionale degli ope-
rai agricoli. in scadenza il 31 
dicembre prossimo. Approvata 
all'unanimita dal recente Comi-
tato direttivo della Federazione 
Fisba-CISL. Uisba-UIL Feder-
braccianti-CGIL la piattaforma 
sara presontata alle contropar-
ti entro il 15 gennaio. Essa cen
time le scelte di avanzata nor-
mativa e salariale per le quali 
i smdacati inteiidcno mobilitare 
sin da ora tutta la categoria e 
sviluppare un'ampla iniziativa. 
Queste scelte qualificanti col-
legano la piattaforma contrat-
tuale agli obiettivi piu comples-
sivi delle politiche dei sindaca-
ti ngricoli, che puntano ad un 
profondo rinnovamento della 
agncoltura. 

I punti principali sui quali si 
articola sono i seguenti: 

RETRIBUZIONE - Fermo 
restando che il salario di qua-
lifica viene definito in sede 
provinciale, occorre con norma 
transitoria che i salari degli 
operai comuni inferiori alia da
ta del 1. gennaio 1974 a Lire 
4 000 giornaiiere e L. 104.000 
mensili, di paga base e contin-
genza vengano elevati a tali 
livelli. su cui andranno caleo-
lati i parametri di qualiflca per 
gli operai qualificati e spe-
cializzati. 

I seguenti istituti: indennita 
speciale, ferie, incentivo di pro
duttivita, indennita di anziani
ta vengono migliorati global* 
mente del 10 per cento, gli 
scatti di anzianita vengono ele
vati da 2 a 4; viene Ntituito 
un premio ferie pari a 67 ore 
di retribuzione: attuare 1'impe-
gno all'accantonamento dell'in-
dennita di anzianita per gli 
operai fissi. 

Deve essere affermato il di-
ritto a contrattare nell'azienda 
forme aggiuntive di salario se-
condo modalita da definire nel-
le province. 

STABILITA' - OCCUPAZIONE 
— Per gli operai a tempo de
terminate affermare che l'as-
sunzione deve avvenire per Tin-
tera fase lavorativa, salvo che 
in sede di collocamento non si 
decida l'adozione di turni di la
voro. Per Ja.'rnanodopera mi-
grante prevedere'garanzle" mi-
nime di occupazione. 

In caso di licenziamento per 
giustificato motivo prevedere 
una orocedura di esame avan-
ti alia esistente Commissione 
intersindacale locale, per veri-
ficare 1'effettiva necessita di 
procedere al licenziamento me-
desimo. Solo nel caso si con-
venga in senso affermativo il 
licenziamento diventa oggetti-
vo e in tale caso al lavoratore 
sara corrisposta una indennita 
di anzianita aggiuntiva pari a 
4 giornate di salario per ogni 
anno di anzianita. 

Allargare i compiti del dele-
gato sindacale d'azienda alia 
definizione con la direzione 
aziendale delle scelte produt-
tive e dei livelli di occupazio
ne da potenziare e garantire 
per gli operai agricoli. 

Precisare che l'esame del 
piano colturale in sede di com
missione intersindacale locale 
deve effettuarsi ai Mni di kidi-
viduare i settori produttivi da 
sviluppare e i livelli di occu
pazione da elevare.' -

ORARIO pi LAVORO — Fer
mo restando l'orario settimana-
le a 40 ore,, prevedere che tale 
orario e fisso .tutto 1'anno. che 
in caso di lavoro nocivo l'ora
rio giornaliero e ridotto come 
minimo di 2 ore giornaiiere. che 
il periodo di trasporto ecce-
dente un certo tempo e da con-
siderarsi come orario di la-
\ oro. ' 

Rinviare alia sede provincia
le la soluzione del problema 
della csettimana corta>, in 
uno con la pienezza di contri-
buli previdenziali. 

QUALIFICHE - Prevedere 
che la qualifica di opcraio co-
mune vale per i lavoratori ca-
paci di eseguire solo lavori di 
manovalanza generica. Awiare 
un processo di omogeneizzazio-
ne deH'inquadramento delle 
quahfiche per settori omc-
genei. 

Prevedere la concessione di 
permessj retribuiti per parted-
pare a corsi professional o di 
studio. 

ORCANIZZAZIONE E CON-
DIZIONE DI LAVORO • PRO
BLEM I PREVIDENZIALI — 
Prevedere una serie di misure 
(turru di lavoro. squadre di so-
stituti. regolaroentazione del 
carico macchine. ecc.) per mi-
gliorare rorganizzazione del 
lavoro. per il pieno godimentn 
dei nposi e delle ferie, per eli-
mmare il ricorso al lavoro not-
tumo, festivo e straordmario. 

Affermare nel Patto la nor-
mativa generate sulla conduio-
r.e di lavoro e l'ambiente in 
agncoltura. Affermare il pnn-
cipio della contnbuzione padro-
naie e della solucone pubbli-
ca per il trasporto dei lavora
tori. Rtsolvere il problema del
la mensa e integrare rindenni-
ta di malattia e infortunio sino 
all'80 per cento del salario. 

DIRITTI SINDACALI - Mi-
fcliorare gli attuali diritti (per-
messi. assemblee, ecc.). preve-
dere permessi retribuiti per i 
component le Commissioni di 
collocamento, adoUare misure 
adeguate per il pieno funzio-
namento delle Commissioni in-
tersindacab locali. 

DURATA DEL PATTO • CON-
TRATTAZIONE PROVINCIALS 
- Durata del Patto: 1/1/1974-
31/12/1975. Unificazkmc, in 
ogni Regione, della data di sea-
osnza del contratti provincialL 

Dopo I'incontro sindacatr-FNOOM 

ENPAS: l'assistenza 
diretta e garantita 

fino al 31 marzo 74 
Dopo le agitazioni e gli scioperi che hanno avuto luogo 

in alcune province dell'Italia centro-settentrionale, si e svolto 
nei giomi scorsi alia presenza del sottosegretario del La
voro, Del Nero, un incontro con la Federazione CGIL C1SL 
UIL, la FNOOM e i President! dell'ENPAS e dell'ENPDEP 
alio scopo di rendere con urgenza operante su tutto il terri-
torio nazionale l'assistenza generica in forma diretta per gli 
assistiti ENPAS ed ENPDEP. 

Nel corso dell'incontro e stata accolta la proposte delle 
organizzazioni sindacali di pervenire in tempi ravvicinati 
ad una convenzione unica che regolamenti in modo uniforme 
i rapporti tra medici generici e i vari enti tenuti per legge 
ad erogare l'assistenza generica in forma diretta; di dar 
vita, in attesa della stipula della convenzione unica, ad una 
csoluzione pontes per gli assistiti ENPAS ed ENPDEP. 

La FNOOM — e cid costituisce un altro positivo risul-
tato dell'inizialiva sindacale — si e impegnata a prorogare 
fino al 31 marzo 1974 la convenzione con l'ENPAS e con 
l'ENPDEP che scade con il corrente anno, garantendo cost 
l'assistenza in forma diretta nelle province dove questa e 
gia operante rinundando a porre in essere, dall'1-1-74, la 
minacciata generalizzazione su tutto il terrltorio nazionale 
dell'assistenza indiretta. , 

Natale di lotta alia « Boselli» 
MILANO — Natale davantl alia fabbrka per i lavoratori 
della Boselli, una azienda dl orologl industrial) controllata 
dal gruppo Pirelli che rischla dl essere smobllitata. La pro-
duzione dovrebbe essere Infattl concentrata In uno stabilimento 
costrulto nel Veneto e a questo scopo la direzione ha gla 
fatto trasferire altrove numerose macchine uttnslll necessarie 
per II normale lavoro. Nel giorno della vigllia di Natale i 
lavoratori hanno organizzato davantl alia fabbrica un'assemblea 
aperta. Sono Intervenutl i rappresentanti della DC, PCI, PSI 
e di atcuni Consign dl fabbrica della zona. Nella foto: un 
momento della manlfestazlone davantl alia Boselli 

Mentre si manovra per I'aumento dei prezzi 

Agricoltura: grava fortemente 
la spesa per concimi chimici 

Una incidenza sull'esercizio agrario pari al 15 per cento - Mistificazione del monopolio Monte
dison - Per colpa della Federconsorzi i concimi sono andati ben oltre i prezzi fissati dal CIP nel '65 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 26. 

-<8ello scorso ajttrtO tt MBnT. 
tedlson cl ha fatto pervemre: 

un documento del suo ufflcio 
delle Relazioni pubbliche sul
la questione del prezzo dei 
fertllizzanti, per sostenere la 
necessity di un loro rincaro. 
Poi la Montedison e passata a 
vie dl fatto, ha agito cloe se-
condo 11 costume arrogant© 
dei monopoli. bloccando 11 rt-
fomlmento dei fertllizzanti 
— per esempio — alle coope
rative agrlcole (e facendo scar-
seggiare il prodotto su tutto 
11 mercato). 

Fra le altre argomentazioni 
la Montedison, affermava in 
quel suo documento che I'au
mento del prezzo dei fertlliz
zanti era di fatto sostenibile 
data la lleve incidenza di que
sta spesa sul valore della pro-
duzione agricola lorda vendl-
bile. 

L'argomentazione era la se-
guente: produzione lorda ven-
dibile nel 71: 6.577 miliardi 
dl lire; spesa per fertllizzan
ti: 178 miliardi con una Inci
denza del 2.7 %. 

Considerando un aumento 
del prezzo dei fertllizzanti pa
ri al 30 To. I'incidenza in asso-
luto sarebbe salita a 231 mi
liardi e in percentuale al 3.5. 
cioe con un incremento asso-
luto di 53 miliardi. quello 
percentuale sarebbe stato so
lo dello 0,8%. 

Un argomento che sembra-
va troncare dl netto ogni po-
lemica, dato che I'aumento. 
secondo la Montedison avreb-
be avuto una cosl irrisoria ri
le vanza. 

Ma un conto e la produzio
ne lorda vendibile e un altro 
conto e l'effettlvo costo soste-
nuto dagli agricoltori per le 
spese di esercizio. cioe per 
produrre quanto verra poi 
venduto con larghi margini 
non al produttore ma alia di-
stribuzione e airintermedia-
riato. 

Slamo venuti in possesso 
di un documento sindacale. 
che scalza alle radici quello 
della Mnotedison. 

Nel ,38,61 la spesa per fer
tllizzanti e antiparassitaii in-
cldeva medlamente sul tota-
le della spesa per Tesercizio 
agrario per 11 25 per cento, 
dl cui 18.4 ?e per concimi e 
8,6 % per antiparassitaii. 

Nel 70-71 la struttura del
la spesa per la gestione agri-
cola cambla notevolmente: la 
incidenza dei concimi chimi
ci e degli antiparassitaii seen-
de dal 25 al 14.6 7« (di cui 
10.9% concimt. 3,7% antipa
rassitaii). 

Come mai questa dimmu 
zione della spesa agricola per 
fertllizzanti? VI e stato for-
se un cak) nel prezzi? 

Non vi e stato nessun cak> 
nel prezzi dei concimi poiche 
in realta, malgrado siano sta-
tl bloccati dal CIP, dal "65 in 
qua vi sono stati aumenti su-
pertorl anche del 30%, dei 
quail i coltlvatori devono rin-
graziare U cartelk) monopoli
st ico formato da Montedison, 
ANIC e Federconsorzi (che 
monopoli zza — come e no
te — 11 settore distributivo). 

Baatl un esempio: 11 nitra-
to ammonlco fissato a 2.712 li
re al qulntale dal CIP e pas-
sato a 3.700 lire sul mercato 
lntemo. con un aumento del 
36% I Ma questo aumento k> 
al deve nella magglor parte 
lmputare al monopolio eser-

citato dalla Federconsorzi nel 
settore della distribuzione. 

Ora, I'incidenza della spe-
;pt pfe-fertfllKantl eantlpa?" 
..rasBltari'e dlminulta,lmante-

nendo pero un livello eleva-
to sul totale della spesa per 
la gestione agraria, per il fat
to che e aumentata I'inciden
za della spesa per mangimi 
In prevalenza chimici, che e 
passata dal 35.2 del *58'61 al 
585 del 70-71. In ogni caso 
dunque I'incidenza della spe
sa per prodotti chimici e au
mentata e l'lndustria chlmi-
ca in agricoltura fa ancora 
la parte del leone. «Allora si 
comprende In definitive I'in
cidenza che i fertilizzanti han
no sul processo agricolo ». Ed 
e in relazione a questa eleva-
ta incidenza che l'agricoltura 
italiana Iamenta in effetti una 
stasi se non una caduta nel
la produttivita, dovuta preva-
lentemente al basso lmpiego 
per ettaro dei fertilizzanti. 

Non e vero qulndl che I'in
cidenza dei concimi chimici 
non abbia quel la rile vanza che 
vuol far credere la Montedi
son. rifacendosj alia cosiddet-
ta produzione lorda vendibile, 
tanto e vero che proprio que
sta incidenza impedisce gia 
oggi un impiego supenore di 
fertilizzanti e quindi un au
mento della produttivita di 
cui vi e tanto blsogno assie-
me alia messa a coltura del
le terre abbandonate. 

Le stesse argomentazioni 
portaxe dalla Montedison in a-
gosto. rilevano una intrinse 
ca debolezza sulla complessa 
e delicata questione dei prez
zi (su cui incidono indubbia-
mente gli aumenti delle ma-
teiie prime), dimostrata dal
la mistificazione della verita 
altrimenti drammatica della 
nostra agricoltura. 

Romolo Galimberti 

Inferessa 700Q lavoratori 

Aperta la vertenza 
nel gruppo Lanerossi 

Presentate le richieste anche per I'accordo aziendale 
del gruppo Snia-Tessile - Azione coordinata 

Preceduta da una vasta con-
sultazione e stata definita e pre-
sentata alia controparte la piat
taforma rivendicativa azienda
le del gruopo « Lanerossi >. La 
vertenza interessa circa 7 000 
lavoratori occupati negli stahi-
limenti Lanerossi e consociati 
di Vicen?» Prato. Foggia e 
Praia a Mare. 

La piattaforma rivendicativa 
sottolinea. come punto qualifi-
cante. il di«=corso sull'occupa 
z'one. rivendicandone la difesa 
dei livelli in tutti gli stabili-
menti e lo sviluppo, anche con 
niiovi insediamenti produttivi 
nel Sud. nel quadro di un coe-
rente imneeno dellp n=Hecipa-
zioni statali e dell'EVI. 

Con la contrattazione oreven-
tiva di tutti eli a^petti connes-
si alia ristnitturazione. si ri-
chiede il mieWoramento del sa
lario az-endate attravprso il 
nremio. IVlevazione dHla quo
ta garantita per i cottimisti e 
misure per il superamento del 
cottimo. il superminimo collet-
tivo garantito per i non cotti-
m;«;fi e ali impiegati. 

Per auanto riguarda l'inqua-
dramento professionale. viene 
rivendicato il raCffruppamenfn 
d*»lle cafp^orie operaie EM ed 
E '. elrvando il parametro a li 
vpllo dp'la cafpgoria D. nonch£ 
lo s\Tntamentn con il passag-
g?o alle pafp^one suneriori 
della D e dplla F. 

SNIA TESSIkE - ^ono state 
presentate le richieste per I'ac
cordo aziendale del gruppo 
Snia-Tessile. La vertenza ri-
guarda gli stabilimenti insedia-
ti nelle province di Bergamo. 
Gorizia. Torino. Treviso. Trie
ste. Cagliari. Roma. Salerno. 
che occupano oltre tremila di-
pendenti. 

E' la prima volta che il grup
po Snia-Tessile viene investito 
a livello di gruppo per un ac-
cordo integrative Nel pa<sato 
1'azione rivendicativa azienda
le avveniva per singoli stabili
menti senza coordinamento tra 
di loro. La situazione presenta 
quindi diversita di condizioni 
tra i vari stabilimenti che sol-
lecita soluzioni anche pere-
quative. ' 

I punti centrali della piat 
taforma rivendicativa. plabora-
ta attraverso una vasta con-
sultazione dei lavoratori. so
no relativi all'occupazione (con 
le sue connessioni nel Mczzo-
giorno). alia contrattazione del 
carico di lavoro (fissazione or
ganic! di reparto e superamen
to delle forme incentivanti): al 
salario aziendale (premio. quo
ta oraria garantita per tutti): 
ai diritti sindacali (riconosci-
mpnto del cons>a1;o di fabbrica). 

Altri punti importanti riguar-
dano: i servizi sociali. 1'inqua-
rtramento professionale. i turni 
nntturni. i cicli continui 

Ampia iniziativa in campo edilizio e urbanislico dell'Associazlone cooperative di abitazione 

Gli inquilini organizzati 
per la casa a basso costo 
L'ANCAb, aderente alia Lega, conta attualmente circa 500 mila famiglie asso
ciate - Riduzione dei costi e miglioramento qualitativo delle costruzioni - Pro
poste alle Regioni - Spazi di collaborazione per le Partecipazioni statali 

II direttivo deU'Associazio-
ne nazionale cooperative dl 
abitazione (ANCAb) aderen
te alia Lega ha indetto un 
congre&so nazionale che sara 
il primo nel quale questa si 
presentera come una grande 
organizzazione di massa, con 
una responsabilita prlmana 
nella politlca edilizla e urba-
nlstica nazionale. Le coopera
tive di abitazione hanno ora 
circa 500 mila aderenti, dl so-
lito famiglie, e «tocca » quin
di circa due mlllonl dl clt-
tadlni. E' uno sviluppo che 
possiamo attribuire .n t?ran 
parte al potenziale di biso-
gnl ed a motlvl ideali per-
che poco lo Stato ha dato 
a questo movimento. T̂o di-
mostra anche l'abbandono 
graduale della cooperasivacl-
vetta, plccola associazlone prl-
vata fatta per lucrare qual-
che contributo, a favore di 
organismi ampi e quindi ca-
paci di affrontare il problema 
della casa nel suol molte-
pile! aspettl di riduzione del 
costi, dotazione di servizi, ge
stione del quartlere: gli oiga-
nlsml aderenti all'ANCAb 
hanno In media 250 soci cia-
scuno. • - - • 

Lo sviluppo delle funztonl 
deU'Assoclazione e oggi rlco-
noscluto lnsufficlente rlspetto 
alia «domanda» che esprlme. 
Sono statl • costltuitl' due or
ganismi nazionall, l'Abit Coop 
e l'lstituto Cooperatlvo per la 
Industrializzazione edillzia 
(ICBE). L'Abit Coop e un con-
sorzlo che fornlra servizi nel 
campo della progettazlone, in-
formazlone, approvvlglona-
menti secondo una gamma che 
spetta all'esperlenza definire. 
L'ICIE e un organismo dl n-
cerca che vuol contribute al
ia riduzione del costi ed al 
miglioramento qualitativo del
le costruzioni. 

L'ANCAb utilizza inoltre ac
cord! di collaborazione ron 
l'Associazione cooperativa di 
produzione e lavoro (Impre-
se di costruzioni autogestite) 
e gli Istituti case popolari 
che dovrebbero essere 11 
«braccio» della Regione e 
dei Comuni nell'attuazlone 
del programml dl edill
zia urbana (ma soltanto 30 
su 120 IACP hanno democra-
tlzzato 1 conslgll dl ammini-
strazione). - • - -

Questi accordi hanno un 
grande potenziale. non anco-

>ra utilizzato, dl economle rea-
Uzzablli nel tempi dl costru-
zlone • medlante - l'accorcia-
mento del percorso da segui-
re per il flnanziamento, i'ap-
palto, l'afflusso dei materiali. 
E' certo tuttavia che 11 po
tenziale dl domanda rappre-
sentato dal movimento e og
gi Insufflcientemente servito 
daH'Assoclazione e eld dipen-
de in larga misura dai rap
porti ancora llmitati con 1 
centrl di programmazlone del-
l'lntervento pubblico. 

Gia durante la discussione 
della legge per la casa le 
cooperative chiesero di essere 

.inseiite direttamente nei cen
trl pubblici di decisione del 
programml. Oggi 1'ANCAb 
propone alle Regioni «di di-
scutere il centro di direzio
ne, di coordinamento e di fi-
nalizzazlone pubblicistica di 
tutte le forze capaci di par-
tecipare aH'attuazione del 
programma. Si vuole a chlu-
dere il cerchion fra doman
da potenziale di case, valu-
tata partendo dai bisogni, e 
programmi di realizzazione 

U costo non pone soltanto 
problem! di controllo del prez
zo dei materiali da costru-
zione. Oltre ai prezzi biso-
gna predisporre le quantlta 
di prodotti, ed i settori cui 
devono essere destinati, per 
dare basi ad un programma 
di aumento delle costruzio
ni. B' un punto chlave. poi
che al livello di 70-80 mila 
lire di rata menslle per la 
casa, gla ragglunto da mol
te cooperative, 11 movimen
to assoclativo si blocca esclu-
dendo grandi masse di lavo
ratori e facendo arrestare la 
domanda di case laddove si e 
sempre arrestata: sullo sco-
glio del costo. 

L'ANCAb non esclude anche 
forme nuove di collaborazio-

Un futuro incerto per I'industria chimica di Savona 

360 licenziamenti alia «3 M» di Ferrania 
La denuncia scaturita alia conferenza di produzione dei lavoratori dell'azienda — Larga 

parffecipazione di forze politiche democrat iche e di rappresentanti di Enti locali 

Dal nostra corrispondente 
SAVONA, 28 

Quasi duemlla post! lavoro 
sono stati persi dall'industria 
chimica nel giro di un decen-
nio e di questi oltre 500 sono 
lmputabili alia 3M Italia d! 
Ferrania per 1 licenziamenti 
effettuati nel "71. Allora si dis-
se che la rlstrutturazione del
la fabbrica poteva conslderar-
sl conclusa. L'aasetto del 
gruppo. in Italia, dichiard l'al-
k>ra amminlstratore delegmto 
Imbert, poteva dlrsl ragglun
to. Ma le cose non stavano 
cos) e i lavoratori dl Ferrania 
lo hanno sublto avvertlto 
quando a piu riprese hanno 
denunciato ad esempio, 11 
pressoche totale abbandono 
della rlcerca, quanto mal ea-
senzlale per una produzione 
soggetta ad un processo di 
rapida obaolescenza quale e 
quella del materlale fotosensl* 
bile. E quando, anche, reda-

mavano investimenti per mi-
gliorare e potenziare gli im-
pianti. Altrimenti — afferma-
vano i smdacati — 1'impianto 
di Ferrania era destinato a 
diventare niente piu che una 
fabbrica-deposito. 

La conferenza di produzio
ne che il consiglio di fabbrica 
ha promosso e che si e svoita 
con una Iarghisslma parteci-
pazione di forze politiche e di 
enti locali, a testimonianza 
dells preoccupazioni e delle 
ansle che desta la situazione 
dell'azienda, ha confermato la 
validlta dl questi dubbl. Sla
mo. intanto, di fronte ad un 
altro «plane di potenttainea-
to» alia cui base la «3M» 
pone 11 licenziamento di 380 
dlpendenti e la sospenslone di 
altri 250. 

Si comprende, In questa si
tuazione, come attomo ai la
voratori della «3M» dl Fer
rania si vada sempre piu e-
stendendo un fronte dl lotta 

unltarlo la cui ampiezza ha 
avuto una significativa verifi-
ca nel corso della conferenza 

II PCI vi ha parted pato con 
una folta delegaz'one formata 
dal segretario reglonale Ca-
rosslno, dal conslgllerl regio
nal! Begglato e Magliotto e 
dal compagno Riclno della Fe 
derazlone. La DC era rappre-
sentata dal capogruppo reglo
nale Ruffino, dal consigllere 
Trucco e dal sindaoo dl Cen-
gio, socialist! e repubbllcani 
da un dirigente provinciale. 
Tutti 1 comuni della Valbor-
mida hanno portato la loro 
adeslone. Una quarantina di 
parroci e sacerdotl, per bocca 
dl don Oasco, parroco di S. 
Giuseppe dl Cenglo, hanno 
convenuto su un punto che, so-
stanzlalmente, pud considerar-
si come acquisito da tutti: la 
soluzione del problema 3M va 
cloe ricercaU a livello politi
co. 

Gli 11 coruiglio dl fabbTica, 

e poi gli operai che hanno 
preso la parola, da Marchetti 
alia Parvopasso, a Marchese 
e a Novaro, avevano messo il 
dito sulla piaga. La 3M e una 
«multinazionale»: la sua fi-
nalita non e la produzione spe
cif ica della fabbrica di Ferra
nia, ma quella dl ricercare il 
magglor profitto. in rapporto 
alia produzione dl tutto 11 
gruppo. II che signifies che I 
poteri pubblici locali e nazio
nall sono tagliati fuori dalle 
scelte, demandate al padroni 
americani. 

L'esigenza prtneipale, ha cet-
to Carossino, e quella dl re-
splngere le pretese del padro
ni americani, avanzando nuo
ve scelte alternative 

Importante — ha sottolinea-
to — e 11 controllo democra-
tico degli investimenti e 11m-
pegno di tutte le forse poli
tiche su questo punto. 

f. b. 

ne che sono esaminate detta-
gliatamente nell'amplo docu
mento congressuale. A Napo-
li e stata costltuita la Sope-
coop, 80% ad un consorzlo di 
cooperative e 20% ad azlende 
a parteclpazlone statale, per 
costruire mlgliala di apparta-
menti nel piano della zona 
dl Pontlcelli. In Toscana e sta
ta varata una convenzione con 
la SVEI-Societa per l'edilizia 
industrlalizzata a capitale IRI 
ed EBI per la costruzlone di 
25 mila abltazionl. 

Se le Partecipazioni cercano 
un raccordo fra prodotti in
dustrial! e destlnazione edili
zla, e'e uno spazio amplissi-
mo di collaborazione. Soltan
to che questo pud essere uti
lizzato rinunciando a «pri-
vatizzare» la programma-
zione, il flnanziamento, la 
progettazlone ed esecuzione; le 
fornlture (per le quail la coo-
perazione chiede contratti di 
fornltura a lungo termlne) 
question! la cui gestione spet
ta alia rappresentanza degli 
utenti e alia rappresentanza 
politlca reglonale. 

Questa e la via, del resto, 
per costruire un nuovo tipo 
dl soluzioni urbanistiche ro-
vesciando la gerarchia lmpo-
sta dalla convenlenza d'lnve-
stimento del capitale in quel
la che pud risultare dalla do
manda sociale direttamente 
espressa dal clttadlnl-utentl. 

r. s. 

Finora colpiti 150 operai 

Morbo sconosciuto in una 
fabbrica presso Colonia 

COLONIA, 26 
Un morbo sconosciuto sta 

colpendo gli operai dl una fab
brica della Germania occiden
t a l senza che nessun inter-
vento venga effettuato sul 
processo produttlvo. I casl 
gravl finora segnalatl hanno 
ragglunto la cifra di 150. 

La drammatica situazione e 
stata registrata nella azienda 
della «Dinamit Nobel Wer-
ken» con 10 mila operai, si-
tuata a Trolnsdorf, una citta-
dlna ad una cinquantina di 
chilometri da Colonia. 

Molti lavoratori gia all'inl-
zio del 1972 avevano avvertlto 
vertlgini. vomito. mal di testa 
e formicolil nelle diverse par
ti del corpo. Era stata data 
comunicazione all'organizza-
zione sindacale e questa ave-
va proposto alia direzione dl 
far effettuare una Indagine al 
professor Veltmann, direttore 
della clinica universitaria di 
Bonn. Questi aveva dlagnosti-
cato la malattia come una af-
fezlone da clorldlo dl vlblllo. 
Tutto eld non aveva perd ln-

dotto 1 padroni a rlcorrere ad 
eventuali modifiche nel pro
cesso produttlvo. 

I lavoratori colpiti presen-
tano, secondo le testimonian-
ze raccolte, un colorito cine-
reo; la pelle, speclalmente sul 
dorso delle mani e sulle dita, 
presenta difflcolt^ clrcolato-
rie e le ossa una precoce cal-
cificazlone. 

Un altro medico, il professor 
Gross, della clinica universita
ria dl Colonia, ha dichiarato 
di presumere che la natura 
del morbo sia dl origlne gae-
sosa. 

Queste prese di posizione 
provenienti dal mondo della 
medlcina tese a ritenere estre-
mamente pericoioso il morbo 
«scoppiato» nella fabbrica di 
Trolnsdorf sono state accom-
pagnate da una « burocratlca » 
dlchiarazlone degli istituti di 
previdenza. Tale malattia, han
no detto gli enti, non e attual
mente rlconoscluta come « ma
lattia professlonale» e ceroid 
1 lavoratori colpiti non 6aran-
no nemmeno indennlzzatl. 

Le organiche proposte della FIST-CGIL 

E possibile risolvere 
la crisi dei trasporti 

II documento conclusivo del Consiglio nazionale della federazione uni
taria dei sindacati del settore — Urgente il confronto col governo 

La situazione dl crisi' del 
settore dei trasporti, frutto 
anche dell'errato tipo di svi
luppo economico Imposto dai 
gruppl domlnanti, basato sulla 
esasperazione dei consumi in-
dividual!, 6 il tenia centrale 
del documento approvato dal 
consiglio nazionale della Fede
razione Italiana dei sindacati-
trasporti aderenti alia Cgil. 

Dopo aver espresso un giu-
dizio negatlvo In online al 
prowedimentl adottati dal Go
verno. la FIST-Cgil 6 dell'av-
vlso che blsogna operare per-
che essi siano sollecltamente 
corretti nel senso che devono 
interessare l'insleme dei tra
sporti (mercl e viaggiatori; 
terrestrl, marittimi ed aerel) 
e non solo il trasporto delle 
persone nelle citta, ed essere 
capaci dl fronteggiare sla le 
esigenze immediate che di 
aprire nuove prospettive dl 
sviluppo. 

Con riferimento alia crisi 
energetlca, 11 C.N. rltlene che, 
neU'lnteresse del Paese debba-
no essere attuati prowedi
mentl che consentano 11 pieno 
utlllzzo di tutte le disponibi-
lita attuali e la ricerca dl 
nuove fonti; che impostino su 
differenti basi 1 rapporti con i 
Paesi produttori dl petrollo; 
che garantlscano l'approwlo-
namento del greggio attraver
so 11 potenziamento della flot-
ta clsterniera nazionale, per 
contrastare lo strapotere dei 
gruppi petrolierl internazlo-
nail. 

Consapevole delle reslstenze 
che le forze economiche e po
litiche oppongono alia reallz-
zazione di un dlverso indirizzo 
sia nel campo dell'energia che 
nel settore dei trasporti, 11 
C.N. afferma le necessita dl 
una vasta iniziativa popolare 
che ponga al centro della sua 
azione lo sviluppo dei consumi 
sociali e che realizzi 1 seguenti 
obiettivi: 

af un piano organico del 
trasporti in grado di ellmina-
re ogni assurda concorrenzia-
litA, dl integrare fra loro 1 
van tipi di trasporto, di favo-
rire lo sviluppo delTassociazio-
nismo cooperatlvlstico; 11 tutto 
per dare 11 masslmo impulso 
al trasporto collettivo su basi 
pubbliche; 

b) un preciso programma 
straordinario di investimenti 
— concertato con le Regioni e 
gli Enti Locali — che utilizzl 
anche 1 fondi previsti per ope-
re non prioritarie e di dubbia 
utilita, per potenziare 1 ser
vizi pubblici. urban! ed extra-
urbani. In questo contesto, le 
Organizzazioni sindacali so-
stengono l'opportunita di stan-
dardizzare 1 tipi dei mezzi. 
anche al Tine di concentrare le 
oommesse e favorire in tal 
modo le necessarie riconver-
sioni delle Industrie Interes-
sate; 

c) un nuovo Impegno per il 
Piano F.S., gla definito come 
dimensione a livello di CIPE. 
al fine dl aumentare la consl-
stenza finanziarta e dl accele-
raxne 1 tempi dl attuazione. 
In questo quadro si rende in-
dispensabile un confronto Im
mediate con le Partecipazioni 
Statali che devono assumere 
un primario ruolo propulslvo 
per conispondere sempre me-
glio al bisogni del Paese, te-
nendo anche conto del rilan-
clo, su basi regloniUi, degli 
oltre 4000 km. dl ferrovle In 
concessione; 

4) 1'swlo * solustooe dei 

problem! legati al rilanclo di 
una diversa politlca rnarlnara, 
medlante 11 potenziamento del
la fiotta dl Stato, delle attrez-
zature portuall e la rlstruttu
razione e funzlonallta della 
cantieristica navale, gia in di
scussione al Parlamento; 

e) prowedimentl, anche le-
gislativi, a partire da quelli 
gia all'esame del Parlamento, 
attl a rlordlnare e razionaliz-
zare Tautotrasporto delle mer
cl e 11 traffico aereo; 

/ ; una modifica sostanzia-

le dell'orientamento governa-
tlvo per porre fine alia contl-
nua ascesa del costo del tra
sporti, che si ripercuote sui 
prezzi e sul potere di acquisto 
delle masse popolari, anche 
medlante sgravi fiscali partl-
colarmente a favore delle a-
ziende pubbliche, dei piccoli 
operatori del settore e delle 
cooperative. 

Su questo lnsleme di pro
poste il ON. consldera urgente 
un confronto con gli organi di 
Governo. 
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Riforma della Scuola 
la rivista complota sui problcmi dell'istruzione 

STATO GIURIDICO 
ACCORDO SINDACALE 
una analisi dettagliata 

una indicazione di lotta i 
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LA SCUOLA AMMINISTRATA 
— come si costrulsce nel concreto la gestione so

ciale della scuola 

SPERIMENTAZIONE DIDATTICA 
— come si esce dalla pratica educativa tradizJonale • 

per mettere alia prova il nuovo 

ifH'inm*rto didmttice 

L'ESPERIENZA VERIFICATA 
— dibattito eperto all'interno del collettivl pedagogi 

ci che animano il rinnovamento della scuola ita
liana 
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EX PUGILE URUGUAIANO SEMINA ANGOSCIA E PAURA A FIRENZE 

Tenta dirapire una bimba, spara 
e ferisce: circondato e ucciso 

La scorribanda dello squilibrato e durata oltre quattro ore - Arrestato in un primo tempo sfugge armato agli 
agenti - L'assedio in un boschetto, la sparatoria e la fine -1 precedenti a Terontola - Misterioso delitto a Coverciano 

FIRENZE. 26 
Quattro ore di angoscia e di terrore: un giovane straniero che aveva tentato di rapire una 

bambina di due anni, disarmato un agente, minacciato un taxista, sparato ad un cacciatore, 
ferito un sottufftciale dei carabinieri, e stato ucciso stamane net corso di una sparatoria in un 
boschetto «il Colle dei Moccoli» in via Fortini nella zona d'Oltrarno che si affaccia sul rione 
di Gavinana. La sanguinosa scorribanda che ha avuto per protagonista un ex pugile uruguaya-
no, Carlos Fernando Partos Gomez, 25 anni, da Montevideo, si e svolta in due tempi, prima 
alia stazione di Santa Maria ' 
Novella, poi in via Fortini, 
in un capanno dove il giova
ne sud americano e stato ab-
battuto con una rafflca di 
mitra. 

Erano circa le sei di stama
ne quando uno sconosciuto 
con indosso una giacca scu-
ra, una maglietta blu e pan-
taloni chiarl, ha strappato dal 
braccio ad una giovane don
na la figlioletta Caterina Mar-

ra di due anni. La donna si 
trovava insieme al marito, Do-
menico Marra, vigile del fuo-
co del distaccamsnto di Pra-
to e ai quattro figli, in atte-
sa del treno per Reggio Ca
labria. Ha cacciato un urlo, 
mentre lo sconosciuto di cor
se, con la piccina piangen-
te in braccio correva verso 
l'usclta. Insegulto dal padre, 
il rapitore veniva bloccato da 

La scoperta alia periferia di Palermo 

Rinvenuto in un pozzo 
corpo di un possidente 

La morte risale a qualche mese addietro - Forse si 
tratta di un tentativo di sequestro tragicamente faliito 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 26. 

Mlsteriosa ed atroce esecu-
zione di un facoltoso possiden
te palermitano, il cui corpo in 
avanzato stato di decomposi-
zione — la testa rinserrata 
dentro un cappuccio di pan-
no nero, assicurato al collo 
da una solida corda — e sta
to ripescato la notte di Natale 
in fondo ad un pozzo alia pe
riferia del capoluogo. 

La morte dell'uomo risale 
a qualche mese addietro. Sul 
cadavere non erano visibill fe-
rite di alcun genere. E' tutto 
cib che e dato sapere fino a 
questo momento visto che la 
pausa natal izia ha provocato 
il rinvio deirautopsia a do-
mattina presso l'istituto di 
medicina legale. 

II riconoscimento della sal-
ma e stato effettuato grazie 
al ritrovamento in tasca della 
patente di guida di Cesare 
Monachelli Romano, 42 anni, 
prdprietario di un fondo a 
Bolognetta alle porte di Pa
lermo. 

Tutto il resto — ed e il piu 
— rimane awolto nel piu fitto 
mistero: per conoscere la cau
sa della morte (strangolamen-
to o asfissia, stando alle prime 
ipotesi avanzate dai vigili del 
fuoco che tra mille difficolta 
hanno operato il recupero del 
macabro fardello) bisognera 
attendere il responso dei pe-
riti. Per le piste dell'omicidio 
si brancola nel buio. L'uomo, 
per il quale gli inquirenti 
escludono contatti con ambien-
ti mafiosi e con la criminalita 
orgaiiizzata, non dava piu noti-
zie di se da 5 mesi. 

La sera del 13 luglio scorso 
alle 20 si era allontanato da 

casa a bordo della sua « 500 », 
dopo aver awertito la moglie, 
Giovanna Vitale, 33 anni, che 
si sarebbe trattenuto fuori sol-
tanto un'ora, ma senza spie-
gare il motivo della sua inso-
lita uscita serale. Da quel gior-
no per la signora Monachesi e 
per i due figli. di 12 e 10 an
ni, sono trascorsi nell'ansia 5 
mesi. Nessuna traccia di lui fi
no a novembre, quando la uti-
litaria era stata ritrovata in-
tatta in pieno centro a Pa
lermo. 

Forse si tratta di un seque
stro faliito. Ma il rigoroso ri-
serbo attorno a cui si sono 
trincerati gli investigatori non 
permette di andare piu a fon
do su questa pista: qualche 
ettaro di terreno, ereditato 
da poco, che e la parte piu 
sostanziosa del patrimonio del
la vittima. sembrano un obiet-
tivo sproporzlonato rispetto 
all'efferatezza del delitto ed 
alia macabra messa in scena. 
Sembra accertato poi — ed 
e un ulteriore elemento che 
ingarbuglia il giallo — che nes-
sun contatto e stato stabilito, 
durante il lungo periodo di as-
senza da casa del possidente, 
con la famiglia da parte di 
eventuali rapitori. 

• • • 

BOLOGNA, 26. 
II cadavere di un giovane, 

in avanzato stato di decom-
posizione, e stato trovato ieri 
pomeriggio a Bologna. II cor
po era in un dirupo lungo la 
collinare via San Vittore. 

II cadavere e stato trasporta-
to all'obitorio per essere sotto-
posto ad autopsia. Dovrebbe, 
comunque trattarsi del corpo 
di Natale Rizzo, scomparso da 
casa il 1. dicembre scorso. 

Assurdo delitto domenica scorsa 

Assassinate studente 
a Torino per gelosia 

L'onticida e I'ex compagno di una professoressa che 
aveva affittato alia vittima una camera 

\t; 

Dala nostra redazione 
TORINO. 26 

Donenica notte in un alloggio 
del v«cchio centro di Torino uno 
studeite e stato ucciso ed una 
giovaie insegnante e stata feri-
ta a coltellate. L'assassino. un 
uomo di 56 anni. ex-minatore, 
•vrebje agito per gelosia. scon-
rolto dalla vita indipendente 
che cmduceva 1'insegnante. sua 
compagna di un tempo e madre 
di su* figlio. 

La 'ittima dell'alrocc ed as
surdo delitto. Roberto Chinatti. 
di 22 uini. era uno studente di 
ingegiEria. originario di Riva uel 
Garda venuto a Torino pochi 
mesi fa dopo la morte del pa
dre. 1 giovane aveva chiesto 
una stanza in affitto all'inse-
gnanfe. Giuliana Savelli. di 33 
anni. di Roma e residente nella 
nostn citta in via degli Artisti 
IS. rrofessoressa d'italiano in 
una ;cuola media. 

Le indagini successive alia 
trageiia avrebbero escluso che 
tra b studente d'ingegneria e 
la pofessoressa vi sia mai sta
ta uia relazione. Giuliana Sa
velli aveva troncato alcuni me
si fa una tempestosa umone con 
1'auUre del delitto. Francesco 
Carcblla. di 36 anni. nativo del
la H"Ovinria di Caltanissetta. 
gia ;posato con figli. Sia la Sa 
velli che il Cardella erano atti 
visti del gmppo estraparlamen 
tare che si denomina « Partito 
commista marxista k-nmista >. 
ma >are che l'uomo ne Tosse sta
to tllontanato per il suo carat-
tere rissoso. Dalla loro relazio-
ne «ra nato un bambino. Fran
cesco, che ha ora 11 mesi. Poco 
dopt l'ex-minatore si era tra-
sferito in Sardegna. a Carbonia. 
a SJO dire per svolgere attivita 
poltica. 

^el pomeriggio di domenica 
Fnnccsco Cardella e siiunto nel
la nostra citta da Carbonia. Si 
• lecato ncll'alloggio di via de
gli Artisti cd ha avuto un col-
loqjio con - 1'insegnante, senza 
ctM nulla lasciassc prcsagire la 

tragedia. Infatti 1'ex-minatore si 
e poi messo a giocare col fi-
glioletto. con la professoressa. 
con lo studente di ingegncria e 
con un altro studente ospite del
la donna. Leonardo Barone. di 
28 anni. da Monte Sant'Angelo 
di Foggia. Dopo cena. la Savel
li ed i due studenti hanno ac
compagnato rex-minatore in una 
pensione di via Principe Ame-
deo. facendo poi ritorno a ca
sa verso mezzanotte. Ma Fran
cesco Cardella verso le due di 
n o t t e e tomato indietro 
compiendo il delitto. II giovane 
studente e stato ucciso perche 
accorso in aiuto della donna. 

IN UN CASOLARE 

NEL VENETO 

Recuperata 
la «PaIa» 
del Tiepolo 

MESTRE. 26. 
La < pala» del Tiepolo che 

rafTigura un miracolo di S.. An
tonio d; Padova. rubata la not
te tra il 22 e il 23 dicembre 
scorso nella chiesa di Mirano 
(Venezia). e stata recuperata 
stqsera dai carabinieri della 
compagnia di Mestre. 

L'opera e stata ritrovata in 
un casolare situato nella terra-
ferma veneziana tra i comuni 
di Martellago e Maerne. I la-
dri, dopo averla asportata dal
la nicchia in cui era collocata. 
1'avevano Maccata dall'intelaia-
tura e arrotolata per poterla 
meglio nascondere date le sue 
dimensioni (m. 2.70 per 1,80). 

Dopo il ritrovamento b stato 
dato il via ad una vasta ope-
razione nel tentativo di identifl-
care i responsabili del furto. 

due agenti della Polfer, Tap-
puntato Dino Milaneschi e lo 
agente Antonio La Femmina. 
Spaventatisslma, la bambina 
veniva riconsegnata alia ma
dre. , -

II giovane in mezzo ai due 
agenti veniva accompagnato 
al commissariato, ma duran
te il tragitto, nel sottopas-
saggio, colpiva con estrema 
violenza abbattendoli con pre
cis! upperkut, i suoi accom-
pagnatori. Come una furla 
scatenata il giovanotto strap-
pava la fondina all'appuntato 
Milaneschi impossessandosi 
della pistola, una Beretta ca-
libro 9. Dirigendosi verso la 
uscita con l'arma in pugno, 
10 sconosciuto affrontava il 
taxista Palmizio Nocentini 
abitante in via Ponte alle Mos-
se 9, gridandogli in un ita-
liano storpiato: « Dammi l'au-
to». II taxista si allontana-
va di corsa mentre l'altro bal-
zava suU'auto. 

Veniva dato l'allarme e 
mentre iniziavano le prime ri-
cerche, dalla zona d'Oltrar
no giungevano le prime dram-
matiche telefonate: uno sco
nosciuto armato di pistola ave
va sparato un colpo, fortu-
natamente mancandolo. al 
cacciatore Giuliano Megli, 46 
anni, abitante in via Latini 1, 
che a bordo della sua 850 at-
tendeva in via Ripoh l'arrivo 
del cognato per recarsi a cac-
cia. L'energumeno aveva strap
pato di mano al Megli il fu-
clle da caccia (scarico) e nel
la colluttazione aveva esplo-
so un colpo che aveva fora-
to la carrozzeria della vettura 
ma non colpito il Megli. Sul 
posto giungevano i funziona-
rl e dirigenti della questura, 
ufficiali del Nucleo investi-
gativo, agenti del battaglio-
ne mobile e cani poliziotto. 
L'uomo era stato visto fuggi-
re attraverso i campi che da 
via San Marcellino confinano 
con via Benedetto Fortini. 

Intanto, sul taxi ritrovato 
poco distante da via Ripoli 
la polizia trovava una giacca 
con i documenti del giovane 
che veniva cosl identificato 
per Partos Gomez ex pugile 
come attestava una tessera 
della federazione pugilistica 
di Montevideo. 

Sararmo state circa le 10, 
quattro ore dopo il manca-
to rapimento della piccola Ca
terina Marra, quando i cani 
poliziotto rintracciavano lo 
uruguayano. Si era rifugiato 
in un capanno in muratura 
per la caccia; sembiava una 
specie di fortino, situato in 
un boschetto ai piedi di « Vil
la Paradiso)) del «Colle dei 
Moccoli». L'uomo da quel 
punto dominava interamente 
1 campi e quanti avanzava-
no verso di lui. II dottor La 
Sorte, funzionario della Mo
bile, e il capitano dei carabi
nieri DeH'Amico, avvicinatisi 
al a fortino» con i loro uo-
mini, invitavano il Gomez a 
gettare la pistola, ma lo stra
niero attraverso una specie 
di feritoia scaricava Tarma 
contra agenti e carabinieri. 
11 sottofficiale Pietrino Maf-
fei che si trovava a neppu-
re due metri di distanza veni
va colpito di striscio alia tem-
pia sinistra; gli agenti rispon-
devano con alcune raffiche di 
mitra e per l'ex pugile era 
la fine. Colpito alia testa e al 
ventre cadeva supino con la 
pistola sotto la gamba destra. 
La morte era stata istantanea. 

Perche questa tragica e 
assurda scorribanda? Follia? 
Senza dubbio si tratta di fol
lia; solo nella follia si puo 
trovare una spiegazione dei 
gesti compiuti dal Gomez che 
gia il giorno di Natale. alia 
stazione di Terontola era sta
to protagonista d- un altro 
incomprensibile episodio. Ad 
un agente di polizia aveva 
detto di provenire da Amster
dam diretto a Roma e di ave-
re dimenticato le sue valigie 
sul treno. Mentre parlava con 
1'agente, improwisamente era 
balzato sul predellino di un 
treno in partenza diretto a 
Chiusi. Dopo un paio di chi-
lometri. scoperto dal capotre-
no che aveva az!onato 11 se-
gnale d'allarme. il Gomez si 
era r:bellato al ferrovlere col* 
pendolo a pugni e calci. Poi 
era fuggito a Castiglion del 
Lago dove i carabinieri lo ave-
vano trovato a girovagare; ac
compagnato all'ufficio stra-
nieri della questura di Arez-
zo era stato rilasciato dopo 
ridentificazione, senza che 
nessuno si ch'edesse come 
ma; quelle stranezze compiu-
te a Terontola. 

Un altro delitto ancora in-
spiegabile stamane. poco di
stante dal centro tecnico di 
Coverciano, un infermiere ha 
scoperto il cadavere di una 
donna con il volto orribil-
mente sfigurato. La poveret-
ta. priva d: documenti. era 
stata assassinata. II delitto, 
secondo i primi accertamenti, 
sarebbe stato compiuto in un 
altro posto verso l'una. le due 
dl ieri; rassassino avrebbe poi 
trasportato il cadavere at> 
bandonandolo nella stradina 
sterrata a Ponte a Mensola. 

La donna e stata identifica-
ta questa sera per la cinquan-
tenne Bruna Bruni. nata a Fi-
gline VaWarno. La poveretta 
fin dal 1948 era ricoverata nel 
manicomio di San Dalvi dal 
quale era uscita diverse volte 
per rientrarvi sempre. L'altra 
sera ha ottenuto un permesso 
per uscire. Putroppo le e stato 
fatale. Le indagini proseguono 
per sapere con chl la sventu-
rata pud essersl incontrata. 

Giorgio Sgherri 

Scontri e tensione nelle due giornate festive 

Protesta di detenuti 
nelle carceri di Pistoia 

Cagliari e Firenze 
I reclusi hanno chieslo I'immediata applicazione del nuovo ordinamento penilenzia-
rio - Alcuni ferili nel carcere sardo • A Firenze armi spianafe e raffiche inlimidaforie 

FIRENZE 
sparatoria 

II corpo del pugile uruguayano,, ucciso nella 

CAGLIARI, 26. 
«Ministro Zagari, la legge 

va troppo a rilento e no! con-
• tinuiamo ad essere dei sepol-
ti vivi. Non posslamo esse
re considerati degli animali, 
vogliamo subito la riforma 
dell'ordlnamento penitenzia-
rlo»: scandendo questl ed altri 
slogans di protesta, i detenuti 
del carcere del Buoncanv 
mino hanno manifestato per 
l'lntero pomeriggio di ieri dal
le 14,30 alle 20,30, nel cortile 
interno rlflutando di rientrare 
nelle celle dopo la cosiddet-
ta ora «d'aria». II bilancio 
della sommossa e ancora da 
fare, ma si parla di feriti e 
dl contusl da entrambe le 
parti. 

Tafferugli e scontri sareb-
bero avvenuti prima e dopo 
il massiccio intervento della 
forza pubblica, allorche le 
guardle carcerarle non sono 
piu riuscite a stabillre l'or-
dlne. Perch6 si e trattato, co
me hanno sottolineato gli 
stessi protagonist!, di un pro-
nunclamento avvenuto al ter-
mlne dl uno scambio rapi-
do di battute e dl informa-
zloni quando tutti i carceratl 
del Buoncammino si sono ri-
trovati nei cortili. 

Alcuni delegati hanno chle-
sto dl parlare con gli espo-
nenti della magistratura e con 
qualche parlamentaro sardo 
per sottolineare che — no-
nostante le numerose prese dl 
posizlone e gli impegni as-
sunti dalle autorita respon
sabili — la situazione nella 
prigione del Buoncammino di-
venta sempre piu intollera-
bile. «Le promesse — dico-
no i carcerati —, anche se 
non dubitiamo della buona 
fede delle autorita, non ba-
stano piu. Qui si sta peggio 
di prima. Ci tengono rinchiu-
si per una intera giornata 
in quattro dentro una eel la 
di tre metri per tre oppure 
siamo in sei e la cella mi-
sura tre metri per quattro. 
La promiscuity e un fatto 
normale: l'anziano criminale 
con il giovane accusato del 
primo reato, il ragazzo con 
l'adulto, il bugliolo in un an-
golo che puzza e fa vomita-

re, ed ogni recluso che cerca 
di conquistarsl 11 diritto a 
resplrare arrampicandosi fi
no alia finestra a bocca dl 
lupo che guarda verso l'alto. 
Dentro le celle d'estate si muo-
re dal caldo, ed ora d'inver-
no il freddo e tremendow. 

II quadro e drammatico, co
me si vede. Ogni giorno che 
passa dlventa pegglore per
che il carcere del Buoncam
mino e sovraffollato, zeppo 
dl glovanl che si sono fattl 
cogliere in flagrante in un pe
riodo di forte aumento degli 
scippl, del furtl negll appar-
tamentl, delle piccole rapine, 
dl sfruttamento della prosti-
tuzione in citta e nel paesi 
dell'hinterland. Sono statl que-
sti giovani, a quanto pare, a 
protestare per primi, ieri po
meriggio. «Questo non e un 
Natale da uomini, e un Na
tale da cani» hanno urlato. 

La tensione nel carcere ca-
gliaritano era al culmlne quan
do e sopraggiunto il procu-
ratore della repubblica dottor 
Giuseppe Vlllasanta. * # « 

FIRENZE, 26. 
Drammatica tensione an

che nelle carceri Santa Te
resa, a Firenze, dove la pro
testa e esplosa improwisa
mente questa sera, poco pri

ma delle 23, quando una par
te del detenuti s'e riflutata 
di rientrare nelle celle alia 
fine dello spettacolo televlsl-
vo ed ha ragglunto il tetto 
del reclusorlo. Armi alia ma
no, gli agenti hanno intimato 
al reclusi di rientrare. A sco-
po intlmidatorio sono stati 
sparati rlpetutamente colpi dl 
pistola e raffiche di mitra. 
Sul posto sono present! alcu
ni magistrati. 

* * * 
- PISTOIA, 26 

Proteste anche nel carcere 
di Pistoia, dove i detenuti so
no rimasti sui- tetti per ol
tre quattro ore, la notte di 
Natale reclamando iniziative 
per lo snellimento del pro-
cesso penale e per la riforma 
dei codici. II via alia prote
sta 6 stato dato da tre dei 
77 detenuti, che si sono rifiu-
tatl dl tornare in cella al ter-
mine dell*«aria». Piu tardi 1 
loro compagni hanno organiz-
zato una manifestazione di so-
lidarieta che ha avuto terml-
ne solo quando una delega-
zione di reclusi ha ottenuto 
d'incontrarsi con il procura-
tore della Repubblica. Inci
dent!, nel frattempo, davanti 
al carcere: undici giovani fer-
mati e poi denunziati per ma
nifestazione sediziosa 

• • * • < * • • • # * • • 
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Recluso diciannovenne 
e morto avvelenato 

NAPOLI, 26. 
Un detenuto in attesa di giu-

dizio. Vincenzo Cocciola, di 19 
anni. e morto il 23 scorso nel-
1'ospedale « Cardarelli » di Na-
poli dove era stato ricoverato 
con sintomi di avvelenamento. 

Vincenzo Cocciola. residente 
nel rione Secondigliano. era 
chiuso in un padiglione del car
cere giudiziario di Poggioreale. 
Nel pomeriggio — secondo quan
to si e appreso nonostante il 
riserbo — gli agenti di custodia 
sono stati chiamati dai compa
gni di Cocciola il quale stava 
molto male. II giovane e stato 

portato nell'ospedale «Carda
relli > dove i medici hanno dia-
gnosticato un'insufficienza car-
diaca per avvelenamento do-
vuto ad una sostanza da accer-
tare. 

• • • 
PARMA, 26. 

Un detenuto nelle carceri pe-
nali, Giovanni Marengo, 37 an
ni, di Asti, ha tentato di sui-
cidarsi gettandosi a testa bassa 
contro il muro della cella. Rac-
colto dai secondini in gravi con-
dizioni, e stato ricoverato al-
l'ospedale dove i medici si sono 
riservati la prognosi. -

CONCLUSA LA MISSIONE SPAZIALE SOVIETICA 
?«1"J»\J»0-3 ; i-

TORNATA A TERRA LA SOYUZ13 
. II rlentro dopo otto giorni — II lavoro di Klimuk e Le bedev che hanno eseguito una serie di spettrografie 
Rientro perfetto — L'accoglienza degli scienziati e dei cosmonauti che hanno seguito il volo dalle basi terrestri 

NATALE IMPEGNATIVO PER I COSMONAUTI AMERICANI 

Due dello Skylab hanno lavorato 
per sette ore fuori dalla navicella 

? - - , HOUSTON. 26. 
-'Gli astronauti Gerald Carr e William Po-
gue. della missione «Skylab 3>, hanno tra-
scorso il Natale nello spazio aperto puntando. 
mentre galleggiavano nel vuoto. gli obiettivi 
delle loro macchine fotografiche sulla cometa 
Kohoutek. La permanenza dei due astronauti 
all'esterno del Iaboratorio spaziale e durata 
sette ore. esattamente dalle 18 di ieri alle 
una di oggi italiane. 

Si tratta di un nuovo record di attivita 
extraveicolare che supera quello stabilito il 
22 novembre scorso da Pogue e dal terzo 
componente la missione c Skylab >. Edward 
Gibson. Allora i due astronauti rimasero 
aU'estemo dello «Skylab > sei ore e tren-
tatre minuti. 

Le foto scattate da Carr e Pogue alia co
meta Kohoutek dovrebbero fornire agli scien
ziati indicazioni utilissime. Per ottenerle i Ire 
dello «Skylab > hanno tuttavia dovuto usare 
moltissimo carburante. Per manovrare I'astro-
nave in modo da consentire una buona ri-
presa del corpo celeste e stato necessario 
consumare circa 1500 chilogrammi di gas. 
un quantitative cioe pari ad oltre il dieci per 
cento di quello messo in preventivo per tutti 
gli 84 giorni di missione. 

Comunque. nella notte di Natale i tre astro
nauti hanno trovato alcuni regali che erano 
stati nascosti per loro nel modulo di comando 
e un albcrello costruito con carta. Gli astro
nauti. nel corso di un trasmissione televisiva. 
hanno rivolto auguri di pace agli abitanti 
della Terra. 

Scandaloso a Caltagirone 

L'ONMI rifiuta 
assistenza a un 
piccolo malato 

PALERMO. 28. 
(V. Va.) Sette mesi. afflitto da una forma 

di paralisi spastica. Maurizio Nastasi. un bim-
betto catanese quanto mai bisognoso di cure. 
affidato all'ONMI. e stato rinviato a casa con 
una laconica e raggelante giustificazione: e 
spastico. non e affar nostro. E' accaduto a Cal
tagirone (Catania) presso la Casa della Madre 
e del Bambino, un istituto che fa parte del 
carrozzone deH'Opera Nazionale Matemita e 
Infanzia. dove i genitori del bambino dopo una 
Iunga e travagliata trafila (erano andati fino 
a Roma al c Bambin Gcsu») s'erano risolti a 
ricoverare il piccolo. 

Ad otto giorni dairacceltazione. il rifiuto. 
la cui motivazione e contenuta in una intervi-
sta rilasciata all'ANSA dal presidente delta 
sezione locale deil'ONMI. in seguito a una cla-
morosa denuncia deirAssociazione Italiana As
sistenza agli Spastici AIAS. 

Secondo 1'ONMI. non rientra nei compiti di 
istituto deH'Opera. Tassistenza ai bambini spa
stici. Anzi. per tutto cid' occorrerebbero per-
sonale speciahzzato ed attrezzature che l'ente 
non e pero disposto a fornire. 

In risposta a simili argomentazioni I'AIAS 
ha promosso una vasta campagna di denuncia 
e di sensihilizzazionc. ribattendo punto per pun-
to alle dichiarazioni dei dirigenti dell'ente: ne 
e venuto fuori che. in base ad un referto dei 
medici del «Bambin Gesu > di Roma, il bam
bino protagonista del clamoroso episodio non 
sarebbe neanchc affetto dalle gravi menoma-
zioni che — secondo 1'ONMI — avrebbero reso 
impossibile il suo ricovero. 

A scopo intimidatorio 

Catania: bombe 
contro un bar 
e un deposito 

CATANIA. 26. 
Due attentati dinamitardi sono stati comoiuti 

la notte scorsa a Catania. Ignoti hanno lanciato 
un ordigno contro il bar «Pam-Pam >. all'an-
golo tra corso Italia e via Messina. L'esplosione 
ha mandato in frantumi le vetrine e numerose 
bottiglie di liquori e danneggiato il bancone fri-
gorifero del locale. 

Un altro attentato e stato compiuto contra 
un deposito di agrumi. in via Raffmeria. ma 
6 andato a vuoto per 1'improvviso spegnimento 
tJella micda. I malfattori avevano collocato 11 
candelotti di gelatina che sono stati rimossi sta 
tnane dagli artificieri. 

Polizia e carabinieri stanno svolgendo inda
gini per identificare gli autori degli attentati. 

Sempre a Catania, la notte scorsa due bische 
sono state rapinate da gruppi di malfaUori che, 
armi in pugno. hanno fatto irruzione in due lo 
cali di via Puccini e via Umberto dove nu
merose persone erano intente a giocare. I mal-
viventi hanno arraffato tutto il denaro che si 
trovava sui tavoli e si sono fatti consegnare 
anche quello che i giocatori avevano in tasca. 
Il bottino e stato di 16 milioni nell'uno e di 
18 milioni nell'altro locale. 

Un'altra rapina e stata compiuta ai danni di 
un cireolo di Catenanuova. in provincia di Enna. 
II colpo e stato compiuto da cinque uomini ar-
mati i quali. dopo essersi fatti consegnare tutto 
il denaro posseduto dalle venti persone che si 
trovavano nel locale, sono fuggiti a bordo di 
una «124». 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 26. 

Missione compiuta per la 
Soyuz 13: dopo otto giorni di 
volo circumterrestre la navi-
cella spaziale sovietica — gui-
data dai cosmonauti Piotr Kli
muk e Valentin Lebedev — 
e rientrata a Terra alle 11^0 
(ora di Mosca) scendendo dol-
cemente nella pianura kasaka 
a duecento chilometri a sud-
ovest dalla citta di Karagan
da. 
- « Le condizioni di salute de
gli astronauti — ha annuncia
te la radio rendendo noto il 
successo dell'impresa — so
no ottime. la Soyuz 13 ha fun-
zionato perfettamente ed ha 
riportato un prezioso carico di 
foto, informaztoni e registra-
zioni spettrografiche ». 

Si e concluso cosl un altro 
importante esperimento intra-
preso dagli scienziati sovieticl 
nel quadro del programma ge
nerate di ricerca e di Inve-
stigazioni sullo spazio e sul
la Terra, La Soyuz 13, infatti, 
nel corso delle 128 rivoluzio-
ni — svolte sotto il controllo 
diretto dei centri di ascolto 

situati nel territorio sovietico 
e nelle navi oceanografiche 
deH'Accademia delle Scienze 
— ha eseguito numerosi spet-
trogrammi delle different! co-
stellazioni nella gamma degli 
ultravioletti, servendosi del te-
lescopio Orion 2 che era piaz-
zato a bordo tra i tanti stru-
menti. ed ha effettuato una 
serie di riprese del territorio 
sovietico, che sararmo di gran-
de utilita per stodiare le for-
mazioni natural!. 

Tutte le operazioni — oom-
presi I numerosi esami medi
ci e quelli biologici svolti a 
bordo. nella camera specia-
le Oasi 2 — sono state' ese-
guite con successo dai due 
cosmonauti che hanno cosl su-
perato brillantemente la diffi
cile prova che li ha vistl, al
io stesso tempo, pilot!, scien
ziati e ingegneri. 

Ma tomiamo alia cronaca 
del rientro. Poco prima delle 
11 (ora di Mosca) dal cen
tra di comando terrestre e 
stato lanciato, in codice, il 
messaggio per il rientro. La 
navicella ha quindi comlncia-
to la manovra frenante azio-
nando 1 retrorazzl e abbassan-
do l'orbita («Cominciamo a 
sen tire delle soosse* ha co-
municato Klimuk). Dal cen
tro dl ascolto sono state for-
nite Ie indicazioni sui passag-
gi della navicella mentre da 
Baikonur, il cosmonauta Elis-
seiev (un veterano dei voli 
cosmici) ha diretto la com-
plessa operazione di rientra " 

Bntrato in contatto con Kli
muk e Lebedev, EUssetev ha 
fornito le varie coordinate ed 
ha seguito attimo per attimo 
la fase di dlscesa. 

La navicella — secondo il 
piano prestabilito — si e co
sl awicinata al territorio ka-

sako (ffStiamo entrando nel-
l'atmosfera — ha annunclato 

Lebedev — e gli oblo sono 
appannatin) mentre squadri-
glie di aerei ed elicotteri. col-
legati via radio ai centri ra
dar della regione, hanno ini-
ziato il pattugliamento dello 
spazio aereo. 

Nonostante le difficili con
dizioni ambientali — il cielo 
in quel momento era coperto 
— & Soyuz, con il paracadu-
te frenante gia aperto e sta
ta awistata da un ricogni-
tore. L'allarme e partito im-
mediatamente e gli elicotte
ri, praticamente, hanno «ac
compagnato » la navicella fi
no a terra. Una volta aperti 
i portelli Klimuk e Lebedev 
sorridenti e in ottime' con
dizioni sono stati abbracciati 
da Vladimir Sciatalov, un al
tro cosmonauta che in tutti 
questi giorni ha seguito Ie lo
ro evoluzioni fornendo consigli 
e suggerimenti. I due aeroi 
del cosmoj) — cosl li ha de-
finiti la radio in un repor
tage — sono stati trasportati 
immediatamente a Karagan
da nelThotel dove tradizional-
mente vengono accolti I co
smonauti. Ora, dopo un breve 
periodo di riposo, verranno sot-
toposti agii esami medici 

Concluso il volo la parola 
passa agli esperti che dovran-
no esaminare foto, analisi e 
dati raccolti durante gli ot
to giorni di volo in condi
zioni di imponderabilita. 

Intanto, i primi comment! 
diffusi a Mosca sono basati 
quasi esclusivamente sull'im-
portanza che hanno avuto le 
ricerche effettuate nel campo 
della biologia e in quello del-
1'esame spettrograflco dei cor-
pi celesti. Per quanto riguar-
da la biologia gli scienziati 
fanno notare che gli esperi-
menti eseguiti con la came
ra Oasi 2 sono serviti per 
verificare la validita di alcu
ne teorie sulla riproduzione 
dei mlcrorganismi in condi-
zione di imponderabilita ed 
hanno inoltre permesso di pro-
vare una serie di apparecchi 
per la rigenerazione dell'ac-
qua e dell'ossigeno. 

Altro esperimento importan
te fatto dalla Soyuz — ha sot
tolineato lo scienziato Kondra-
tlev — 6 quello che si rife-
risce alio studio della super-
ficle terrestre e dello spazio 
circumterrestre. Le apparec-
chiature della Soyuz hanno in
fatti esami nato in dettaglio 
una serie di zone dellURSS 
ef fettuando riprese che saran-
no di grande utilitA per re-
same del sottosuok). «Dalle 
foto — ha detto lo scienzia
to — scopriremo le variazio-
ni cllmatiche, le varie stra-
tificazioni e saremo in grado 
di fomire indicazioni e sugge
rimenti per un piu rationale 
sfruttamento agricolo di quel -
le zone». In serata 1'URSS 
ha lanciato II satellite per te-
lecomunlcazloni cHolnia 2». 

Carlo Benedetti 

•octoti gestlone 
rivltto associate 

Abbonamenti 
1974 

PIU' CONOSCENZA 
PIU' IDEE 
OTTO RIVISTE 
« DIVERSE » 
PER SAPERE Dl PIU' 
PER SENTIRSI 
PROTAGONIST! 

Critica 
marxista 
bimestrale 
diretta da EmiHq Serenl 
Annuo Lire 6.000 

Politica 
ed Economia 
bimestrale 
diretta da Eugenlo Peggio 
Annuo Lire 6.000 

Riforma 
della Scuola 
mensile 
diretta da 
Lucio L. Radlce 
M.A. Manacorda 
F. Zappa 
Annuo Lire 5.000 

Studi 
Storici 
trlmestrale 
dirotto da 
E. Ragionieri 
R. Zangheri 
Annuo Lire 6.000 

Democrazia 
e Diritto 
trimestrale 
diretta da 
Luigi Berlinguer 
Annuo Lire 5.000 

Nuova Rivista 
Internazionale 
mensile 
a cura di 
Tilde Bonavoglia 
Annuo Lire 5.000 

Donne e politica 
bimestrale 
diretta da 
Adriana SeronI 
Annuo Lire 1.500 . . . 

Cinema 
sessanta 
bimestrale 
diretta da 
Mino Argentieri 
Annuo Lire 4.000 

OMAGGIO 
1974 

a tutti gli abbonati 
alle riviste della SGRA 

stampa a sei color! 
50 x 70 
di 
UGO ATTARDI 

Abbonamenti cumulatfvi: 
sconto del 10% 
a chl sottoscrive 
I'abbonamento a due 
o piu riviste della SGRA 

• Rhnscita + Critica 
marxista 
Lire 14.000 
anzicM Ure 15.000 

• Rinascita + Politica 
ed Economia 
Ure 14.000 

anzkhe lira 15.000 

con doppio regalo: 
a 6 cofori 50 x 71 
di Ugo Attar* 

— raccoHa 
in tmico volume 
rilegato Rinascita 
1944-1945 

Gli abbofiati di Critica 
marxisia o n rMinca aa 
Economia possono acajpaV 
stare i «OuademJi> con 
lo sconto del 40% 

I versamenti 
par gli 
a cjueste il visto 

n. 1/43461 
o con vaglla postala 

Intaatati a: SGRA 
VM o n nvnnniff •§ 
00105 ROMA 
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Dal primo gennaio 1974 eiitrano in vigore le imposte dirette previste dalla « riforma »tributaria 
• • . . V ' • ' ' ' 

1 ' U n i t d / gloved) 27 dicembre 1973 

Scatta la nuova tassazione 
fra incertezza e sfiducia 

y ' 

La deludente «prova generale» dell'IVA entrata in vigore un anno fa: nolle casse dello 
Stato sono entrati 500 miiiardi in mono rispetto alia previsioni • Circa un terzo del reddito 
nazionale lordo va al fisco - II contribuente deve poter esercitare un controllo democratic sul 
bilancio dello Stato anche attraverso le Regioni, gli enti locali, le organizzazioni sociali 
La « riforma » tributaria, do-

po una travagliata gestazlone, 
si completers a gennaio nella 
sua parte piu dellcata: rim-
posizlone diretta. AU'inizlo del 
"73 erano partite, con un an-
ticipo di un anno, le nuo-
ve Imposte indirette. L'lVA 
(imposta sul valore agglun-
to) ha fatto da battistrada. 
In realta la « riforma » avreb-
be dovuto comlnclare a vl-
vere tutta ossleme. Ma all'ul-
timo momento, quando si e 
trattato dl passare dalle pa
role ai fatti, cloe alia verifl-
ca concreta della legge, si e 
prefer!to mandare In avan-
scoperta — accampando raglo-
ni varle, dl natura tecnlca — 
le imposte indirette. Tutto In-
somma si e svolto secondo 
la tradizione che affida, nel 
sistema fiscale itallano, alle 
imposte indirette un posto dl 
privilegio. Le imposte sul con-
sum! hanno sempre rappre-
sentato la voce piu grossa, 
decisiva del bilancio dello 
Stato. I poverl sono rlsulta-
tl. in tutte le epoche della 
nostra storia nazionale, 1 con-

tribuentl piu sicuri. 
La « riforma », avvlata con-

cretamente con 11 prlmo gen
naio 1973, si e rlvolta dun-
que prima dl tutto a loro, ai 
poverl come per una prova 
generale. Come e andata? Ma
le, in tuttl i sensl. Male, per-
che le previsioni fatte nel 
settori della sinistra circa un 
forte rialzo del prezzi di tut
tl i prodottl dl largo consu-
mo, sono state largamente 
confermate. II rlncaro del co-
sto della vita, dovuto a ra-
glonl strutturall interne (gli 
sprechl dl una economla che 
concede ampl spazl alle ren-
dite e alia speculazlone) e 
a presslonl lnflazlonlstlche 
esterne, e rlsultato fortemen-
te accentuato dall'lntroduzlo-
ne dell'IVA. 

Ma questa prima verlflca 
della « riforma » fiscale e an
data male anche per un al-
tro motivo: perche nelle cas
se dello Stato non sono fl-
nltl tuttl i soldi — anzi! — 
che 1 consumatorl Italian! so
no stati costretti a sborsare. 
Secondo le ultlme valutazio-

nl fatte dagll ufficl centrall 
del mlnlstero delle Plnanze, 
11 gettlto dell'IVA rlsulta ln-
ferlore dl ben SOO mlllardi al
le prevision! che erano dl 1.500 
mlllardi. Clnquecento mlllar
di — che 1 consumatorl han
no pagato attraverso gli au-
menti del prezzi — sono spari-
tl. Inghlottltl dal solltl lgno-
tl. senza che la macchlna fi
scale sla in grado. almeno per 
ore, di prevedere come e quan
do rlusclra a recuperare que
sta grossa somma. 

Questo avvio lncerto e ca-
rlco d'ombre non facilita si-
curamente la costruzlone dl 
un rapporto dl fiducla nuo-
vo fra 11 cittadino e lo Stato. 
La « riforma » 6 stata presen-
tata come una occaslone — an
zi l'occasione — per affermare 
finalmente nel nostro paese 
una giustizla fiscale che, pro-
prio perche finora assente, ha 
logorato fino aH'osso 11 credito 
dello Stato. 

Circa un terzo del reddito 
lordo nazionale va a flnlre 
nelle casse del fisco (tenen-
do conto anche del contri-

Prelievo fiscale e contributivo, e reddito nazionale 

Imposte dirette e contributi sociali . . 

Aitro « * • • • • • • • • • • * « 

Media annua del perlodo 1966-1970 

Prelievo fiscale 

(miiiardi lire) 

8.115.8 
6.498.9 

354,1 

* 14.968.8 

% 

54.2 
43.4 
2,4 

100.0 

Incidenza 
sul reddito 

- naz. lordo 

% 

18.1 
13,5 
0.7 

32.3 

Prelievo fiscale nei principali Paesi europei 

ITALLA'1* ;-f•'•'-•• v.- ; ; ; ; 
• nJmposte dirette. . iv. . . : . • / . . . 

Contribuzioni sociali . . . . . . 
Imposte indirette ed altre . . . . 

X013JC • • • * » • * • > • • 

FRANCIA 

Imposte dirette 
Contribuzioni sociali 
Imposte indirette cd altre . . . . 

Totale '. . • 

GERMANIA FEDERALE 

Imposte dirette 
Contribuzioni sociali '. 
Imposte indirette ed altre . . . . 

Totale 

OLANDA 

Imposte dirette 
Contribuzioni sociali 
Imposte indirette ed altre . . . . 

v Totale . . . . . . . . . . 

BELGIO ,', :, .'."' ..'.-:-

Imposte dirette . 
Contribuzioni sociali . . . . . . 
Imposte indirette ed altre . . . . . 

Totale 

LUSSEMBURGO (1965 1969) 

Imposte dirette 
Contribuzioni sociali 
Imposte indirette ed altre . . . . 

Totale 

GRAN BRETAGNA 

Imposte dirette . . 
Contribuzioni sociali 
Imposte indirette ed altre . . . . 

Totale 

Media annua del periodo 
1966-1970 

' . - • . . - i 

(miiiardi lire) 
• -:-.; 3.103.6: 
•••-•• 5.012.8 ' 

6.853.0 

14.968.8 

(mil. Fr. fr.) 

43.419.2 
94.489,6 

123.225.4 

261.134.2 

(miiiardi DM) 

57.8 
60.2 
78.5 

196.5 

(mil. di Fio.) 

12.670 
12.617 
10.100 

35.447 > 

(mil.di Fr. B.) 

108.66 
103.18 ' 

' '140.42 ! 

352.26 

(mil. di Fr. B.) 
4.164.2 
3.741.6 
4.054.6 

11.960.4 

(milioni L.st.) 

5.776 
2.156 
6.946 

14.878 

. . . % . ..-

20,7 ''! 

33.5 : : 

45.8 

100.0 

16.6 
36.2 
47.2 

100.0 
• 

29.4 
30.6 
40.0 . 

100,0 

35.7 
, 35.6 

28.7 . 

100.0 

• " ' - r- * . "-. * 

.30.8 
- . 29.3 

39.9 

100.0 

34.8 
31.3 
33.9 

100.0 

38.8 
14.5 
46.7 

100.0 

Incidenza 
sul reddito 
naz. lordo 

7.7 
10.4 
14.2 

32,3 

6.6 
14.4 
18.7 

39.7 

10.3 
10.7 
14.0 

35.0 

13.6 
13.5 
10.9 

38.5 

10.1 
9.6 

13.1 

32.8 

11.2 
10.0 
10.9 

32.1 

13.0 
4.9 

15.7 

33.6 

I risultati di una indagine internazionale 

II 60% degli autisti di autobus 
soffre per lo -stress da guida* 

•/if^*!*. 

Nel 60 per cento degli autisti 
addetti ai mezzi pubhlici ur-
bani awengono alterazioni psi-
cofisiche. che hanno determi 
nato l'individuaziooe di una ve
ra e nre-x-t'a nuova malattia: 
lo c stress da guida». Lo ha 
dichiarato il prof. Gontea del-
l'universita di Bucarest a con-
clusionc di un'indagine su sea-
la internazionale tendente ap-
punto a determinare quali ri-
percussioni pu6 avere sull'orga-
nismo il trascorrere molte ore 
al volsnte di taxi e di autobus 
in mezzo al traffico delle gran-
di citta. 

n prof. Gontea e i suoi col 
leboratori hanno potuto accer-
tare che l'atraticamento conse-
guente alia guida del mezzi 
pubblici e dovuto in misura 
premincnte ad un considerevole 
aumento del consumo di vita-
mina C. Dalle ricerche condotte 
A risultato. infatti. che gli au-
tieti dei servizi urbani di 30 
titti con popolazione supcriore 

±&1fc&$&^Z&&i i 

al milione di abitanti doll'Eu-
ropa Occidentale ed Urk-ntale 
e degli Stati Uniti. dopo otto 
ore di lavoro. facevano regi-
strare un s«nsibile abbassamen-
to del tasso di vitamlna C nel 
sangue. 

Questo fenomeno e particolar-
mente accentuato nei soggetti 
che sono anche forti fu ma tori. 
Per converso gli stessi smtomi 
non si sono mamfestati in grup 
pi di autisti che erano stati 
sottoposti a titolo sper'.mentale 
a sommmistrazioni vitamimche 
alia dose piuttosto elcvjta di 
500 mil!:grammi al giorno Se
condo il proressor Gontea que
sto trattamento ha un etfetto 
che si tviluppa nel giro di 
mezz'ora e una durata di cin-
que-sei ore. eliminando prati-
camente le dannope conseguen-
ze dello stress. 

Sulla base deH'indagine dei 
ricercatori romeni il centra ita-
liano di documentazione medica 
ha fatto una sperimentazione 

su 500 guidatori di Milano. To
rino, Genova e Napoli. anche in 
relazione al particolare impe-
gno di lavoro di questa cate-
goria in conseguenza dei re-
conti prow-edimenti sul traf
fico nei giorni festivi. 

I risultati hanno confermato 
le indicazioni fornite dagli scien-
ziati dell'universita di Buca
rest: si e. cioe. rilevato che 
1'80 per cento del fcamoione* 
oggetto deU'esperimento n« me-
glio resistito al piu intenso sfor-
10 lavorativo mentre forme di 
stress si sono individuate nel 
65 per cento di un altro gruppo 
di 500 autisti non sottopvUi al 
trattamento vitaminico. Da un 
altro studio risulta che il traf
fico determina in Italia oltre 
12 mila morti e 240 mila feriti 
ogni anno. I deoessi incidono di 
prcferenza nei gruppi di eta 
piu giovani: lo attests 1'eta 
media alia morte (42 anni), 
rispetto a quella media per 
tutte le cause (66 anni). 

buti sociali). La macchlna del
lo Stato per funzlonare — e 
qulndl per soddlsfare le esi-
genze crescentl dl una socle-
ta moderna — deve dlsporre 
dl uni montagna dl denaro. 
Questa montagna dl denaro, 
appunto, rappresenta in Ita
lia, quasi 11 33°/o del reddito 
nazionale. Secondo uno stu
dio effettuato dalla Medioban
ca sulla finanza pubbllca, il 
prelievo fiscale e risultato nel 
1970 esattamente 11 32,4°/o (ve-
dl tabelle). 

E' molto? E' poio? II gludl-
zio va espresso in relazione 

, alia quantity e alia qualita del 
servizi che uno Stato offre. 

, Ma e un dlscorso che fare-
mo piu avanti. Intanto va ri
levato che in altrl paesl 11 
fisco pesca di piu sul reddi
to nazionale lordo. Nel 1970, 
per esemplo, la percentuale 
finita nelle casse dello Stato 
e rlsultata: del 36,2 in In-
ghllterra, del 40.3 In Olanda, 
del 33,9 In Belglo, del 36,1 In 
Francla, de! 35,5 nella Oer-
mania occidentale. Se si fa 
il raffronto con le medle dei 
quattro anni precedentl (1968-
1970), si nota, per quasi tut
tl 1 paesl, una accentuazlone 
del carlco fiscale. 
- Una parte orescente .del 

reddito, lnsomma, va a finire 
In tasse. II fatto, in se., non 
e affatto scandaloso. Esso an
zi sottolinea la tendenza natu-
rale dl tutte le socleta mo-
derne a farsl carlco — solle-
citate dalle lotte delle gran-
di masse popolarl e, in par
ticolare, della classe operala — 
delle esigenze dl fondo della 
popolazione. in settori sem
pre piu numerosl e ampl della 
vita ammlnlstratlva, soclale ed 
economlca. Se uno Stato, dun* 
que, preleva una grossa fetta 
della rlcchezza nazionale pro-
dotta, questa e la condizlone 
preliminare necessaria al suo 
Impegno. 

Le .censure, le Invettive, le 
rabble, le proteste slngole e 
collettive non investono — e 
non possono investlre — quln
dl 11 prelievo fiscale ma il 
modo come esso vlene effet
tuato e come, in un secondo 
tempo, viene speso. 

Piu grossa e la fetta di red
dito che flnlsce al fisco, pltt 

• grossa deve essere la capacl-
1 ta decisionale del contrlbuen-
. te, .da. tutti. i punti di vista. 
: E' - un problems di giustizla 
e. qulndl. dl democrazia che 
carica la socleta dl forti re-
sponsabiliti polltlche e ldeali. 

' H sistema fiscale Itallano 
nella sua storia centenarla ha 
espresso, in termini perslno 
odiosi, il suo carattere di 
classe: facendo pagare molto 
al poveri e poco al rlcchl. 

, Le difficolta di bilancio lo Sta
to le ha scaraventate sempre 
addosso ai lavoratori, al ce-
to medio produttivo, persino 
ai morti di fame. La tassa 
sul sale e sul macinato, che 
accompagna la nascita del 
nuovo stato unitarlo, e una 
bandiera che, con gli oppor-
tuni aggiornamentl, non e mal 
stata ammainata dal fisco. Le 
imposte sui consumi hanno 
rappresentato, leri e oggl, la 
voce piu consistente del get-
tito fiscale. 

II confronto con gli altrl 
paesl marca ancora dl piu 
questo carattere inglusto 
— fonte perenne dl arbitrii e 
di rancori. che hanno scava-

• to un fossato profondo fra 11 
cittadino e lo Stato — del 
nostro sistema fiscale. L'lta-

- lia, con la Francla. detlene 
- il primato nel campo delle 
imposte indirette. Al contra-
rio basso e il gettito delle 
imposte dirette. Basta dare 
un'occhiata alle tabelle per 
rendersene conto. Cifre e per-
centuali parlano da sole. Se 
dal raffronto. pol, si tolgono 
le contribuzioni sociali — im
posta diretta a carico del la
voro — il rapporto fra im
poste indirette e dirette di-
venta addirittura massiccio a 
favore delle prime. 

11 secondo ordine di con-
siderazion! investe 11 modo 
come viene speso il denaro che 
11 fisco rastrella nel paese. 
Nel momento in cui il con
tribuente e chlamato a un 
impegno d'onore verso lo Sta
to. e chlaro che tutte le re-
sponsabllita per quanta ri-
guarda la spesa pubblica ven-
gono esasperate. Non si pud 
chiedere al cittadino dl paga
re. di fare il suo dovere ef 
poi. pretendere una delega, 
assoluta, in bianco, quando 
s] tratta dl spendere 11 da-
naro che il cittadino ha ver
sa to. Questo slgnlflca. per 
esemplo, che nella definizio-
ne del bilancio dello Stato 
11 contribuente deve essere 
presente. attraverso tutti gli 
istituti che lo rappresentano: 
II Parlamento. si capisoe. ma 
anche le Regioni. i comunl, 
le province. le organizzazio
ni sociali ed economiche. II 
bilancio. insomma, deve diven-
tare un fatto piu democrati-
co. Perche e proprlo e solo 
attraverso questa piu artlcola-
ta presenza che 11 contribuen
te piu povero in particolare 
pud sentirsi difeso e garantl-
to dagli sprechi, da scelte del
la spesa sbagliate. dall'onda-
ta delle splnte corporative. 
• Dara la nuova legge tribu
taria risposte positive a que-
stl Interrogatlvl? O non ac-
cadra al contrarlo dl vedere 
riaffermate vecchle e Ingluste 
ImpostAZionl. destinate ad ag-
gravare tutte le tensionl in
terne? II 74, gla carico dl 
nubl. non agglungera attra
verso la « riforma » fiscale al
trl motlvi di preoccupuione? 
Lo vedremo. 

Orazio Pizzigoni 
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La crisi petrolifera aggrava le condizioni dei nostri lavoratori 

L'IMMIGRATO IN GERMANIA PAGA 
MEZZO SALARI0 PER L'AFFITTO 

Appartamenti senza servizi costano al mese 350-400 marchi - Vergognose speculazioni sui prezzi dei 
generi alimentari di prima necessity - Le iniziative e il processo autocritico del movimento sindacale 

Dal nostro inviato 
DI RITORNO DALLA RPT. 

dicembre. 
itCittadini! Le banche e le 

societa di assicurazione cac-
ciano gli inquilini dalle abi-
tazioni del centra di Colonial 
Vaste aree della citta sono 
gia in possesso di alcuni gran-
di gruppi economlci. Ca3e in-
tere sono vuote, vengono la-
sciate andare in decadenza 
per essere poi demolite. Que
sta politico deve .essere fer-
thata: le abitazlohi ~ ancora 
esistono e vanno conservate, 
la traaformazione delle case 
in palazzi per ufftci e il man-
tenimento delle case vuote 
per lasctarle andare in rovi-
na e poterle demolire deve 
essere impedito. La specu-

lazione sui terreni va fer-
mataln. 

11 volantino che un giovane 
barbuto consegna ai passanti 
in un angolo della « Barbaras-
saplatza non e dei comunisti 
o di un gruppetto estremista, 
ma porta come intestazione 
la sigla SPD, dot Partito so-
cialdemocratico tedesco, il 
partito del cancelliere Willy 
Brandt, al governo. Anche se 
poi la SPD non sa offrire un 
terreno di totta ai lavoratori 
tedeschi per impedire agli 
speculatori suite aree di com-
piere a Colonia quelle sempli-
ci ma redditigie operazioni 
che hanno gia comptuto in 
tante altre citta europee, ma 
si limita a « pregare i concit-
tadinl* di segnalare le case 
che rimangono vuote e quelle 
che tt vogliono demolire, per-
chi *ci sono i mezzi legali 
per arginare queste specula-
ztonl*. ta pur semplice secca 
denuncia dei fatti ci pare nel 
contenuto sintomo di una se-
ria preoccupazione e del li-
vello di gravita che ha rag-
giunto if tproblema casa» 
per ta RFT. 

Grave per i cittadinl tede
schi, ancora piu grave per i 
lavoratori immigrati; non vo-
gliamo qui riferirci solo alle 
baracche o alle tristi case vi-
cino alle fabbriche in cui vi-
vono decine di migliaia di 
stranieri, e delle quali lTJnita 
si e molte volte occupata. Ci 
sono italiani che abitano sulla 
Bonnerstrasse o sulla Bismark-
strasse in case dichiarate ina-
bitabili dal genio civile e che 
pagano affitti da 350-400 e an
che piit marchi al mese (cioi 
vicini a mezzo salario medio), 
per «appartamenti» senza 
nemmeno cesso 

Sono case in mano a un 
gruppo di vergognosi sciacalli, 
dl cui i compagni deWlNCA 
di Colonia fanno anche i no-
mi: come un certo signer En-
gels che «nel '48 non aveva 
una lira e adesso i proprieta-
rio di 200 appartamenti». Sua 
speciality e far firmare con-
tratti di BS-7 anni agli italia
ni che non conoscono la lin
gua: se poi qualcuno deve an-
darsene prima o perchi Vhan-
no licenziato o semplicemente 
perchi i stufo di stare a Co
lonia, lui prelende il pagamen-
to della ptgione fino alia sca-
denza del contratto 

O come una certo signora 
Celler. che ajfttta solo a stra
nieri e che manda t suoi tira-
piedi di varie nazlonalita a 
raccogliere gli emigranti fre-
schi alia stazione: gli promet-
tono una reggia, gli chiedono 
magari SOO marchi di cauzio-
ne, una c buonuscita » a fondo 

S erso di 600 marchi e pot li 
uttano in una slamberga. 

Quando poi gli emigranti a-
prono gli occhi e vanno alia 
poltzia a lamentarsi, la Get
ter fa finta di cadere dalle 
nuvole: lei non ha chiesto 
una lira, sono beghe «tra gli 
stranieri*, lei anzi fa opera 
meritoria ad affittare cose 
agli «straccioni *. Poi lo 
«$traccione», cornuto e maz-
ziato, viene buttato per stra-
da: non ha piu ni la casa ni 
i suoi soldi. 

Intanto gli affitti aumento-

Lavoratori italiani in una baracca nella Repubblica Federale 
Tedesca 

no ogvt giorno, cost come tut
to quello che serve per vivere, 
mentre il governo conduce a-' 
vanti una politico di feroce 
attacco ai consumi. Anche per 
i lavoratori tedeschi questo 
potrebbe essere forse il peg-
glor inverno degli ultimi died 
anni: nella Renania del Nord-
Westfalia (la regione attorno 
a Colonia) i disoccupati han
no raggiunto quota 110 mila: 
il 20 % in piii del mese di no-
vembre. 

Abbiamo gia detto del forte 
rincaro della pasta (il 30%). 
Ma le palate, il pane dei tede
schi, sono cresciute ad un li-
vello folle: del 250 % dalla fine 
del 72. Un chilo di patate ca
sta ora la bellezza di 1 marco 
e 80: circa 300 lire! La came 
& aumentata del 70 %, il pane 
del 60. 

Le autorita governalive e re-
gionali sembrano, in questa 
situazione di crisi aggravata 
dalle diffidli vicende del pe-
trolio, quasi unicamente pre-
occupate di conlenere i con
sumi. Si da ormai per sicuro 
Vaumento del biglietto del 
tram di Colonia da 1 marco, a 
1 e 40, si A convintl che da 
gennaio cresceranno le tariffe 
postali e quelle ferroviarie del 
30 %, mentre a marzo anche il 
costo di energia elettrica, gas, 
aequo e telefono salira del 7 %. 

Le tasse, le terribili tasse te-
desche alle quali, si dice, nes-
suno riesce a sfuggire (se non 
i padroni), dovrebberoaumen-
tare il prossimo anno del 15%. 
E' la costdetta «tassa del pe-
trolio » che dovrebbe servire a 
rastrellare soldi da consegna-
re alle aziende in crisL Sara 
inoltre ripristlnata la «tassa 
congiunturale» del 10%, isli-
tutta nel 10, conUnuata nel 

71, 72, 73 e restituita nel 73 
a coloro che I'avevano pagato. 
Per il 74, invece, & stato deci-
so che sara pagata e non sara 
mai piu restituita. 

11 potere d'acquisto dei sala-
ri sara cosi falcidiato, anche 
perchi si fara ampio ricorso 
al «Kurtzarbeit», alia ridu-
zione d'orario. Tutti guardano 
con preoccupazione a gennaio, 
ma gia adesso molte fabbriche 
chimiche e le principali del 
settore automobilistico sono. 
in misura piu o meno grande, 
alVorario ridotto: settemila 
operai la scorsa settimana alia 
Ford, un numero imprecisato 
alia Volkswagen e alle fabbri
che di piccole vetture indu-
striali della Daimler-Benz (la 
casa della Mercedes). 

Pericolo immediato dl mas-
sicci licenziamenti coUettivi 
(se non nel settore edile e in 
quello tessile) forse non ce 
n'e, ma sulla classe operala 
anche in Germania pende la 
terribile spado di Damocle del
la profondo incertezza per il 
vicino futuro, per gennaio-feb-
braio. 

E il sindacaio, cosa fa il sin-
dacato? La preoccupazione di 
non creare molti fastidi a 
Brandt, diceva anche Alex 
Schink, deWI.G. Chemie di 
Stoccarda, i evidente. Se si 
analizzano te rivendicazioni 
sottoposte alia Confindustria 
tedesca in relazione al rinno-
vo dei contratti rcgionali del 
metalmeccanici si nota che, 
sostanzialmente, t sindacati 
puntano ad un forte aumento 
dei salari, ma che evitano di 
voter giocare un ruolo autono-
mo a livello della societa. Eu-
gen Loderer, segretario gene
rate deWI.G. Metal, ha dichia

rato di recente alia Televisio-
ne, di non essere disponibile 
a nessun compromesso con il 
padronato sull'aumento del 
20 % delle tariffe salarialt: nel 
73 — ha aggiunto — sono en-
trate in RFT 2.500.000 tonnel-
late di petrolio in piu del 72. 
Percib la « crisi del petrolio i 
la crisi dei grandi gruppi in-
temazionali»: il sindacato 
portera avanti la linea appro-
vata anche dalle assemblee del 
delegati. I padroni, invece 
hanno fatto una controfferta 
del 9 %. 

Anche se non e molto facile 
fare profezte su fino a quan
do i sindacati tedeschi riu-
sciranno a reggere il braccio 
di ferro con la Confindustria, 
il compagno Romolo Dt Sa-
batino, • comunista itallano, 
membro delta CI. della Ford, 
mi fa giustamente notare che 
nella piattaforma di questan
no vi sono delle important! 
novita, per quanto riguarda 
la condizione umana dei lavo
ratori aU'interno delle fabbri
che. Si chiede Va umanizzazio-
ne del posto di lavoro», at
traverso I'istituzlone di pau
se di 8 minuti ognl ora di 
lavoro (da aggiungere alle 
maggiorazioni per i bisogni 
fisiologici che gia esistono): 
un analogo risultato era gib. 
stato raggiunto per i metal
meccanici del Baden-Wuertem-
berg. 

Si rivendica il diritto del 
controllo dei ritmi alle cate-
ne, le 6 settimane di ferie, 
il divieto del licenziamento 
per gli ullracinquantenni, la 
durata dell'accordo ridotta da 
un anno a sei mesi (cid & 
molto importante se si consi-
dera la pratica impossibility 
di condurre vertenze azienda-
li nella RFT, per la legislazio-
ne del regolamento del dirit
to di sciopero). UI.G. Metal 
della Westfalia, dice ancora 
Di Sabatino, vuole arrivare 
anche a presentare rivendica
zioni aziendali, ma non tutte 
le sue organizzazioni della re
gione sono d'accordo e la que-
stione e rimasta sospesa. 

1 passi avanti, dunque ci so
no, anche se, ripetlamo, sono 
compiuti quasi esclusivamen-
te in funzione di ricupero di 
un terreno che si & lasciato 
scoperto per troppi anni. For
se in questo senso pud essere 
nel vera chi fa notare un pro
cesso di maturazione, che & nei 
fatti autocritico, del sindaca
to (si pensi all'esptosione in-
controllata della lotto dei la
voratori turchi alia Ford que
sta estate e al rifiuto del sin
dacato di collocarsi alia testa 
dei lavoratori, rifiuto che e 
costato una dura sconfitta al
ia intera classe operaia). Non 
bisogna certo farsi molte illu-
sioni: ml dirigenti dei sinda
cati tedeschi — mi dice Alex 
Schink — sai perchi temo-
no i contatti con la CGIL? 
Perchi sono ancora troppo 
invischiati di anttcomuntsmo, 
perchi hanno paura che i loro 
quadri ne sarebbero troppo be-
neficamente influenzati». - Le 
spinte conservatrici, infatti, 
sono ancora molto forti, sono 
ancora a vincenti» nel sindaca
to tedesco. 

E' anche vero, perb, che la 
logica delle scelte politiche 
che sto compiendo il padrona
to tedesco i tale, oggetttva-
mente, da tnasprire i rapporti 
di classe e che to stesso go
verno Brandt, cosi coraggioso 
in politico estera, corre il ri-
schio di rimanere prigioniero 
di schemi vecctil e superati in 
politico interna. I prossimi 
mesi potrebbero vedere un'lm-
pennata di vertenze atndacalL 
A meno che non abbia ragione 
il giudtzio sconfortato e amaro 
di un compagno di Stoccarda 
sulla w classe operaia tedesca 
che t abituata da troppo tem
po a pagare in silemto ». 
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COMUNE Dl CERTALDO 
- • - i . 

(Provinoia dl Flrenze) 
Awtso dl gara per I'appalto 

dei lavori di costrusione 
dell'impianto di distribuzio-
ne del gas meto.no nel capo-
luogo... . •••'••• 
II Oomune dd Certaldo In

dira quanto prima una llcl-
tazione private per I'appalto 
del lavori dl «Costruzlone 
dell'impianto dl distribuzlone 
del gas metano nel capo-
luogo ». 

L'importo dei lavori a base 
d'appalto e dl L. 284.147.850 
dl cui L. 274.147.850 per rete 
a media e bassa pressione e 
L. 10.000.000 per opere mura-
rle « centrale ». . 

Per l'aggiudlcazlone dei la
vori si procedera medlante le 
modallta dell'art. 1, lettera 
a), della legge 2-2-1973, n. 14, 
e con 11 metodo dl cui al-
l'art. 73, lettera c), del R.D. 
23-5-1924, n. 827, e 11 prooe-
dimento prevlsto dal succes
sive art. 76. - -

Oli lnteressatl, con domanda 
indirlzzata a questo Ente, pos
sono chiedere di essere lnvl-
tatl alia gara entro giorni 20 
dalla data dl pubb.lcazlone 
del presente awlso. . . . 
Certaldo, 20-12-1973. 

IL SINDACO 
AfarceHo Masini 
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COMUNE Dl 
COLLE Dl VAL D'ELSA 

Avviso di gara per I'appalto 
dei lavori di costruzlone 
dell'impianto di distribuzio-
ne del gas metano nel capo-

. luogo. 
II Comune di Colle dl Val 

d'Elsa indlra quanto prima 
una licitazione privata per 
I'appalto dei lavori dl «Co
struzlone dell'impianto dl di
stribuzlone del gas metano nel 
capoluogo ». 

L'importo dei lavori a base 
d'appalto e dl L. 220.466.250. 

Per raggiudicazJone dei la
vori si procedera mediante le 
modalita dell'art. 1, lettera 
a), della legge 2-2-1973, n. 14. 
e con il metodo di cui al-
l'art. 73, lettera c). del BD. 
23-5-1924, n. 827, e con il pro-
cedimento previsto dal succes
sive art. 76. 

Gil lnteressatl, con doman
da indirizzata a questo Ente, 
possono chiedere dl essere in-
vitati alia gara entro giorni 
20 dalla data di pubblicazibne 
del presente awiso. 
Colle dl Val d'Elsa, 20-12-1973. 

IL SINDACO 
Enzo Sammicheli 

COMUNE Dl 
CASTELFIORENTINO 

(Provincia di Pirenze) 

Awiso di gara per I'appalto 
dei lavori di costruzione 
dell'impianto di distribuzio-
ne del gas metano nel capo
luogo. 
11 Comune di Castelfioren-

tino, Indira quanto prima una 
licitazione privata per I'ap
palto dei lavori di a Costru
zione dell'impianto di distri
buzlone del gas metano nel 
capoluogo». . ' , 

L'importo dei lavori-a base 
d'appalto e di L. 205.619.086. 

Per l'aggiudlcazlone dei la
vori si procedera medlante le 
modallta dell'art. 1, lettera 
a), della legge 2-2-1973, n. 14, 
e con il metodo dl cui al-
l'art. 73, lettera c), del RJ). 
23-5-1924, n. 827, e con il pro-
cedimento prevlsto dal succes
sive art. 76. 

Gli lnteressatl, con domanda 
indirlzzata a questo Ente, pos
sono chiedere di essere invi-
tati alia gara entro giorni 
20 dalla data di pubblicazione 
del presente avviso. . 
Castelfiorentlno, 19-12-1971 

IL SINDACO 
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COMUNE Dl POGGIBONSI 
'_ (Provincia di Siena) 

Avviso di gara per I'appalto 
dei lavori di costruzione 
dell'impianto di distrituzio-

•'•* ne del gas metano nel capo-
',' luogo. 
' 11 " Comune di ' Poggibonsi, 
Indira quanto prima un& lici
tazione privata per I'appalto 
dei lavori di a Costruzione 
dell'impianto di distribizione 
del gas metano nel capo
luogo ». ' 

L'importo dei lavori s base 
d'appalto e di L. 420.431.440. 

Per raggiudicazione dei la
vori si procedera mediante le 
modalita dell'art. l, fettera 
a), della legge 2-2-1973, n. 14, 
e con 11 metodo di cii al-
I'art. 73, lettera c). del R.D. 
23-5-1924, n. 827, e con i'. pro-
cedimento previsto dal sacces-
sivo art. 76. 

Gil interessati. con dortandi 
indirizzata a questo Ent«, pos
sono chiedere di essere invl-
tati alia gara entro giorni 90 
dalla data di pubblicazione del 
presente awiso. ,' 
Poggibonsi, 20-12-1973. j 

IL SINDACO 

Ino bel l i 

COMUNE Dl 
R0SIGNAN0 MARiniMO 

(Provincia di Livonrt) 

AVVISO DI GARA 
II Comune di Roslgnam Ma

rt tti mo (Provincia di Livtmo) 
Indira quanto prima u a li
citazione privata per I'appalto 
dei seguentl lavori: oRirtrut-
turazione edilizia della colo
nia montana denomlnata, "Sei 
Rose" ubicata in Gaviaana, 
Comune di San Marcelli Pi-
stoiese*. 

L'importo dei lavori abase 
d'appalto e di L. 7.100.000 

Per 1'aggiudlcazione dd la
vori si procedera medhnte 
licitazione privata (senza pra-
fissJone di alcun limits di 
aumento) secondo l'art. 1, let
tera a), legge 2-2-1973, n. 14. 

Gli interessati, con domaida, 
indirizzata al Comune dl Ro-
signano Marittimo. postono 
chiedere di essere invitatialla 
gara entro 20 glomi dalla lata 
di pubblicazione del presente 
avviso all'Albo Pretorio del 
Comune di Rosignano Marit
timo. . •*•.•• 1 
Rosignano Marittimo, 14-1V73 

ILSINDAOO 
Lena 
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Scuola e sbocchi professional! 
neU'Unione Sovietica di oggi 

Un'intervista del compagno Chiaranfe, di ritorno da un viaggio di studio sui problemi scolastici in URSS — La delegazione del PCI ha particolarmente approfondifo i temi dell'istruzione 
pre-universitaria, dell'universita e della successiva attivita lavoraNva — Cause e conseguenze dell'esame di ammissione agli atenei — La sperimentazione e I'aggiornamenlo degli insegnanfi 

Come gia ha riferito il no
stro giornale, una delegazione 
del PCI sui problemi della 
scuola ha compiuto dal 4 al 
16 dicembre, su invito del Co
mitate Centrale del PCUS, un 
viaggio di studio in Unione 
Sovietica. La delegazione era 
diretta dal compagno Giusep
pe Chiarante, membra del 
Comitato centrale e responsa-
bile della sezione scuola della 
commissione culturale; ne fa-
cevano inoltre parte tl compa
gno Margheri, membro del 
C.C. e responsabile per la 
scuola della Federazwne di 
Milano, il compagno Raicich 
responsabile del gruppo co-
munista alia Commissione I-
struzione della Camera, i com-
pagni professori universitari 
Ettore Casari e Amleto Bassi, 
la compagna Giaroni, asses-
sore all'I struzione del Comu-
ne di Reggio Emilia, i compa-
gni Magni e Rotondo, membri 
del comitato di redazione del
la rivista « Riforma della scuo
la ». Al tenntne del viaggio 
abbiamo rivolto alcune doman-
de al compagno Chiarante. 

< Quail aspelti della scuola 
sovietica avete preso parti
colarmente in esame duran
te la vostra visita In URSS? 

La nostra delegazione si e 
recata in Unione Sovietica 
avendo gia conoscenza dei 
grandi progressl compiuti da 
quel paese negli ultimi 50 an-
nl nel campo dell'istruzione 
e dei temi che in questo pe-
riodo sono stati al centra del 
dibattiti di politics scolasti-
ca fra i comunisti sovietici. 
Abbiamo percio voluto evitare 
una considerazione panorami-
ca di tutti gli aspetti del si-
sterna scolastico sovietico, che 
avrebbe inevltabllmente com-
portato", dati i limiti del tem
po a disposizione, un forte 
rischio di dispersione e di su-
perficialita; e abbiamo invece 
preferito concentrare l'atten-
zione — anche in rapporto al 
dibattito che oggi e aperto nel 

, nostra paese circa gli Indlriz-
zi e le prospettive di una ri
forma della scuola media su
perior© — sui temi riguardan-
ti gli anni terminal! dell'istru
zione preuniversitaria e quln-
di sui complesso problema dei 
rapporti tra formazione sco-
lastica a questo livello, even
tual© prosecuzione degli studi 
nell'Universita o in altri isti-
tuti superior!, awio alia pro-
fessione e sbocco nell'attivita 
di lavoro. 

Questa delimitazione del 
campo di indagine non ci ha 
tuttavia impedito — duran
te la permanenza a Mosca, 
Leriingrado e Tallin, la capi
tate della Repubblica di Esto
nia, che sono state le tre tap-
pe del nostra viaggio — di 
visitare sia istituzioni presco-
lastiche (asili nido e giardini 
di infanzia, che accolgono i 
bambini da zero a 7 anni. e 
che si tende ora ad organizza-
re in un unico complesso) 
sia istituzioni di livello uni
versitario. Inoltre. a conclu-
siohe della visita in URSS, 
abbiamo avuto presso l*Uni-
versita di Mosca un incontro 
con un gruppo di scienziati di 
fama mondiale, quali lo psico-
logo Leontiev. il logico mate-
matico Markov, il fisico ma-
tematico Oghibakov, l'econo-
miata Volkov. 

, Qual e dunque, atfualmen-
fe, la situazione delle scuo-
le preuniversitarie In URSS 
e quali sono gli aspetti ca-
ratterizzanti dell'esperienza 
scolastica sovietica? 

Attualmente la scuola so
vietica e impegnata a raggiun-
gere entro breve tempo l'obiet-
tivo di dare a tutti i ragazzi 
l'lstruzione media completa di 
livello preuniversitario. Que
sto obiettivo viene persegui-
to attraverso diverse vie. La 
via. principals e la scuola me
dia generate di dieci anni. che 
porta il ragazzo all'eta di 17 
anni alte soglie deH'Univerei-
ta (e noto che in URSS la 
scuola comincia a sette anni. 
ma nell*anno precedente. 
cioe neU'ultimo anno della 
Istruzione prescolastica. ven-
gono date al bambino le pri
me nozioni etementari di Iet-
tura e di aritmetica). Ci sono 
perd anche eltre due strade: 
o l'lstruzione professionate. al
ia quale si accede dopo la 
scuola media incompleta di 
otto anni, e che viene ora tra-
sformata in modo che i ra?az-
zi che la frequentano svolgano 
Integralmente (a seconda del 
tipo di scuola in 3 o in 4 an
ni) anche tutto il programma 
di cultura generate della no-
na e decima classe della scuo
la media conmteta decennale: 
o il «tecnicum». rhe e una 
istituzione tipica della scuola 
sovietica e che, oltre all'istru-
zione generate comune. da 
anche un primo d'mloma di 
specializzazione di livello pa-
rauniversitario 

Quanto ai risultati sinora 
raggiunti. essi possono essere 
condensati in DOche cifre. Nel 
1973 circa il 92 per cento dei 
ragazzi ha comptetato, nel nu 
mero regolare di anni. la scuo 
la media di otto anni: la per-
cehtuale sale quasi ai 100 per 
cento se si tiene anche con-
to di chi ha ripetuto uno o 
due anni. Fra coloro che lo 
scorso anno hanno conclu^o 
la scuola ottennate, il 62 per 
cento si e iscritto alia nona 
classe della scuola media com 
pleta di 10 anni: il 12-13 per 
cento e andato al «tecnicum»; 
il 6-7 per cento alle scuole 
medie professionali: gli altri 
si sono iscritti alle scuole pro
fessionali che non danno il 
Utolo della media completa o 
cono andati direttamentc al 
kvoro, ma moltl fra essi pro-
aiguono gli studi attraverso i 

Student! sovietici seguono con un insegnante U yolo di un veicolo spaziale verso Marie 

corsi serali o per corrispon-
denza, che sono particolar
mente agevolati. 

Nel complesso, lo scorso an
no il 73 per cento dei ragazzi 
ha concluso, in uno dei diver-
si modi sopra indicati, l'istru-
zione media completa (nel 
'65 la percentuale era del 42 
per cento, nel "70 del 68 per 
cento). L'obiettivo di asstcu-
rare a tutti i giovanl il com-
pletamento dell'istruzione me
dia del livello preuniversita
rio dovrebbe essere raggiun-

to entro un quinquennio. Non 
c'e bisogno di molte parole per 
sottolineare il valore di que
sto traguardo (e degli stessi 
risultati gia raggiunti), tanto 
piu se lo si confronts con la 
situazione itallana.e in par-
ticolare con le estesissime zo
ne d! abbandono che nel no
stra paese ancora esistono nel-
la stessa istruzione obbligato-
ria di base e con lo stato la-
cerante di crisi e di disgrega-
zione In cui versa da noi tut-
ta la scuola media superiore. 

Rapporto studio-lavoro 
Ma come si collocano que-

sti indirizzi di completa* 
mento dell'istruzione media 
(scuola generate di 10 anni, 
scuola media professionate, 
tecnicum) rispetto all'obiet-
iivo, che sin dagii anni 20 e 
stato al centra del dibatti
to di politica scolastica in 
Unione Sovietica, di una 
scuola unitaria, politecnica, 
e del lavoro? 

Abbiamo discusso questo 
punto con i compagni della 
sezione Scienza e scuola del 
Comitato Centrale del PCUS, 
oltre che nei vari incontri che 
abbiamo avuto a Mosca, Le-
ningrado e Tallin. Come e 
noto, la riforma introdotta 
nella scuola sovietica nel 1958. 
all'epoca di Krusciov. aveva 
cercato di rendere piu mar-
cato 11 rapporto tra studio e 
lavoro inserendo nei program-
mi degli ultimi anni della 
scuola media completa un 
ampio tiumera di ore di pra-
tica di lavoro da effettuarsi 
direttamente nell'attivita pro-
duttiva. Verso la meta degli 

anni '60 questo progetto e 
stato radicalmente ridimen-
sionato. sia per la difficolta 
di stabilire un adeguato rap
porto fra l'insegnamento cul
turale e scientifico e una pra-
tica di lavoro che non fosse 
rispetto ad esso estrinseca e 
In definitiva casuale, sia per 
la impossibilita pratica in cui 
in molt! casi ci si era venuti 
a trovare di assicurare la par-
tecipazione degli studenti ad 
attivita produttive che fosse-
ro tecnologicamente e cultu-
ralmente significative. 

Cio non significa, tuttavia, 
che sia stato abbandonato il 
principio dell'unitarleta della 
scuola e della ricerca d! un 
piu stretto rapporto tra lavoro 
e studio. Non solo, infattl. 
l'insegnamento del lavoro e 
pratica to sin dai primi anni di 
scuola (innanzitutto come edu-
cazione della capacita di la-
vorare con le man!): ma, so-
prattutto, si pud dire che e 
in atto un processo di conver-
genza unitaria, che vede da 
un lato accrescersi il peso che 
nel a tecnicum » e nelle scuo

le professionali viene dato al-
l'ist.uzione culturale generate, 
che e ora insegnata anche in 
queste scuole secondo i pro-
grammi comuni delle scuole 
medie decennali, e che dal-
l'altro porta a una maggiore 
flessibilita e articolazione del
le stesse scuole decennali (nel 
senso di' accentuarvi il mo-
mento dell'orientamento ver
so il lavoro) attraverso l'ihtro-
duzione di materie facoltatlve 
e anche di insegnamenti spe-
cializzati in singole discipli
ne — noi diremmo insegna
menti opzionali — cui si ac-
compagna una corrispbndente 
e omogenea pratica lavorativa 
(per esempio. scuole medie 
general! con l'insegnamento 
specializzato di matematica, 
integrato dairaddestramento 
a lavorare sui calcolatori; 
scuole medie con insegnamen-
to specializzato in fisica o in 
chlmica e con una corrispon-
dente educazione tecnologica 
e di lavoro; e inoltre diverse 
scuole medie con l'insegna
mento specializzato delle lin-
gue straniere, fra cui una a 
Leningrado d! italiano che 
abbiamo avuto occasione di 
visitare e nella equate-lo stu
dio della nostra lingua ha 
inizio gia nella seconda clas
se, - cloe - a otto anni, e si 
estende poi alio studio della 
nostra storia e della nostra 
cultura e alia pratica della 
traduzione tecnica e eclenti-
fica). -
' E" dunque facile intendere, 
gia dalla complessita e dalla 
varieta di queste esperienze 

.in atto. che il tema del rap
porto di studio e lavoro, fra 
unita della formazione cultu
rale comune e awio alia spe
rimentazione professionate ri-
mane il tema centrale del di

battito pedagogico e politico 
nella scuola sovietica; e non 
c'e certamente da sorprender-
si se non tutte le question! 
possono, a questo riguardo, 
considerarsi compiutamente 
risolte. 

. Puol dirci qualcosa circa 
, . - le Impression! che la dele-
"'" * gazione ha ricavato a pro-

' posito del livello culturale 
e scientifico dell'insegna-
mento? 

A questo tema la nostra 
delegazione ha dedicato, co
me fe ovvio. particolare atten-
zione. Si puo dire, senza esi-
tazione. che l'insegnamento 
delle discipline scientifiche e 
molto sviluppato. sia per quel 
che rlguarda il livello cultu
rale sia per quel che riguarda 
la capillarita delle attrezza-
ture e la dlffusione della pra
tica di laboratorio. Per esem

pio, i programml di matema
tica della decima classe della 
scuola media — quindi per 
studenti di 17 anni — inclu-
dono argomentl che in Italia 
vengono introdotti solo a li
vello universitario; molto este-
si e aggiomati cogll sviluppi 
del sapere scientifico sono 1 • 

• programml di insegnamento: 
della fisica (16 ore complessi-. 
ve settimanali negli ultimi 5' 
anni della scuola media), del
la chimica (10 ore settimana
li), della biologia (11 ore set
timanali). Va inoltre tenuto 
presente che buona parte delle 
materie facoltative, alle qua
li e dedicato un certo nume-
ro di ore nelle ultime classi, 
riguarda appunto le discipline 
scientifiche: fra tali materie 
Vi sono, per esempio. pro
gramml di insegnamento del
la fisica del cosmo. dell'atomo. 
dei solidi, del liquidi, insegna
menti di matematiche specia-
li. ecc. 

Uingresso alVuniversita 
Molta attenzlone e dedicata 

anche all'educazione estetica-
artistica, nonche, naturalmen-
te, alio studio della lingua 
russa e delle altre lingue na-
zionali e, in misura crescente, 
delle principali lingue stra
niere. Piuttosto carente ci e 
parso invece lo studio della 
filosofia, della sociologia. del-
1'economia: esso e infatti con-
densato neH'lnsegnamento di 
scienze della eocleta, che e 
introdotto solo neU'ultimo an
no della scuola media e che 
e svolto secondo un program-
ma che ci e sembrato ridut-
tivo e restrittivo. 

Come si riflette suil'istru-
zione universifaria lo svilup-
po che e In atto nell'istru-
zione media? 

E* noto che in URSS, in 
rapporto aU'esistenza di una 
programmazione dello svilup-
po dell'economia e della so-
cieta, c'e l'esame di ammis
sione per l'ingresso alia Uni-
versita e agli altri istituti su-
periori •> (Politecnico. istituto 
pedagogico, altri istituti dl 
tipo universitario, ecc): 11 
numero degli studenti e cioe 
graduato in relazione al fabbi-
sogno previsto di quadri su-

UNA PIATTAFORMA DI LOTTA DEMOCRATICA E DI RIFORMA 

COS A VOGLIONO E COME LOTTANO 
GLI STUDENTI MEDI DI RAVENNA 

Successo dello sciopero generate in tutte le scuole — Chieslo il riconoscimenfo degli organismi rappresenlalivi di istituto eletfi da
gii studenti, la piena utilinazione delle strutfure scolastiche e il diritto di far partecipare «espeiH estemi» all'attivita didattica 

RAVENNA, dicembre 
Lo sciopero generate che si 

e svolto la settimana scorsa in 
tutte le scuole della provincia 
di Ravenna aveva come riven 
dicazione centrale il nconosci-
menlo della piattaforma nven-
dicaUva, per le riforme e la 
democrazia 

La piattaforma e stata pre-
sentata nel corso dello scio
pero al Provveditore agli studi 
deila nostra provincia Prima di 
essere importante per il suo con 
tenuto. essa e significativa in 
quanto espressione di un me-
todo domocratico di discussione 
e di decisione che ha visto e 
raccolto la partecipazione. il 
contnbuto e le esigenze di ogm 
singola scuola. Infatti. il Co
mitato Coordinatore Provinciate 
del Movimcnto Studenlesco. si 
e fatto promotore della bozza 
di piattaforma, la quale, discus 
sa ed accettata dall'Assemblea 
generate degli studenti. sara. 
nei ' prossimi giomi. approfon 
dita e articolata a seconda del
le diverse realta ed esigenze 
nelle assemblee di tutte le scuo
le della provincia. 

E' da questo dibattito art!-
colato e democratico, che si 
vanno aprendo e si apriranno 
nelle prossime settimane, sin

gole vertenze, sempre collegate, 
perd. alia vertenza provinciate. 
Ancora una volta quindi il Mo-
vimento studentesco a Ravenna. 
espnmendo le proprie posiziom 
pohtiche sulla situazione gene
rate del Paese e su quel la par
ticolare della scuola italiana, ha 
identificato nella democrazia il 
terreno prioritario dello scontro 
e dell'incontro tra le forze del 
rinnovamento. in definitiva, il 
terreno sui quale maggiormen-
te possono crcscere la parte
cipazione degli studenti alle 
scelte comuni, le alleanze con 
i lav ora ton e le loro organiz-
zazioni. la battaglia per costrui-
re nuove esperienze didaltiche 
e cultural! ed ottenere strutture 
riconosctute per il confronto fra 
studenti. insegnanti e lavora-
ton. 

Democrazia quindi, come si 
afferma nella piattaforma, in 
quanto occorre in primo luogo 
battersi - perche anch<» nella 
scuola entrino e si concretizzino 
gli ideali sanciti dalla Costitu-
zione, frutto di una battaglia 
unitaria e popotere che trova 
nella partecipazione attiva del
le masse il punto principale di 
un impegno antifascists. . 

In cocrenza con queste conce-
zioni politicbe ormai proprie 

del movimcnto degli studenti ra-
vennati. e oggi necessario un 
impegno di fondo perche possa 
svilupparsi in maniera vasta e 
il piu articolata possibile, la 
partecipazione studentesca ad 
ogni scelta politica e orienta-
Uva per la vita scolastica. 

Per queste ragioni, la piatta
forma indica alcuni obiettivi di 
lotta sui quali gli studenti sono 
chiamati a mobililarsi: 

1) il riconoscimento in tutte le 
scuole del Consiglio dei dete-
gati (orgamsmo rappresentativo 
degli studenti. eletto dalle as
semblee generali di istituto sui
te base delle proposte presen 
tate dalle assemblee di classe; 
composto da due rappresentanti 
per ogni classe. deve essere 
coniinuamente revocabile - cosi 
da garantire un contnbuto reale 
delle classi e di tutti gli stu
denti per rafforzare I'assem 
blea generate in quanto maasimo 
organo decisionale) con possibi 
lita di riunirsi la mattina per 
un totale di quattro ore men-
si l i ; 

2) per quanto nguarda l'As-
semblea generale si chiede che 
convocazione e gestione siano 
affidate agli organism! ricono-
sciuti dalle masse studentesche. 
Sono inoltre richieste assemblee 

straordinarie (convocabili il 
giorno stesso) con durata non 
oltre le due ore mensili; assem
blee general! aperte. con la par
tecipazione doe di < estranei > 
in qualita di esperti; 

3) possibility di svolgere as
semblee di classe (un'ora tutte 
!e settimane piu un'ora straor-
dinaria mensile). alte quali po-
tranno partecipare. se accettate 
a maggioranza dagli studenti. 
persone estranee alia scuola in 
grado di dare un contnbuto 
specifico 

Altri punti fermi della piat
taforma riguardano la parted 
pazione di rappresentanti degli 
organismi studenteschi alte riu 
nioni disciplinari e didatliche 
del Consiglio dei professori e 
alia gestione della cassa scola
stica. ii permesso di utihzzare 
fuori orario i locali scolastici 
per riuniom studentesche. grup-
pt di studio ecc.. e di utiliz-
zare albi e bacneche per la 
pubblicizzazione del materiale 
prodotto dagli organismi stu
denteschi. In previsiooe della 
entrata in vigore dello Stato 
giuridjeo e perche si possa av-
viare una nuova sperimentazio
ne didattica, nella piattaforma 
si rivendica la generalizzazione 
della possibilit* di uUlixzare gli 

strumenti scientifid e i Iabo-
ralori di cui la scuola e for-
nita; la creazione e 1'utilizzo 
dclte bibl.oteche di classe, di
spense cd altro matenale didat-
tico; la possibilita di utilizzare 
il contnbuto qualificato di 
esperti (professon universitari. 
rappresentanti degli enti locali, 
dei sindacati ecc.). 

E" necessano inoltre che que
ste esperienze trovino una pre-
asa collocazione nella Casa 
dello Studente. il cui ruolo di 
aggregazionc culturale per i gto-
vani va valonzzato. e che in
segnanti e studenti possano uti
lizzare ampiamente tate sede per 
initiative che sappiano collo-
carsi nelle direzioni che mdi-
cavamo prima 

Infine. affrontando il tema 
dell'edilizia scolastica. la piat 
taforma rivendicativa sottolinea 
la necessita che su questa que-
stione il movimcnto studentesco. 
i sindacati e gli enti locali esa-
minino la possibilita di interve-
nire, richiedendo quei finanzia-
menti che il governo vorrebbe 
affidare ad aziende centraliz-
zate e cbe invece vanno utiliz-
rati per una programmazione 
democratica, cos! come riven
dica la stessa legge regionale 
per l'edilizia scolastica. 

perlorl e cio comporta per cer-
te discipline una forte sele-
zione. Va pero sublto detto 
— In risposta a coloro che 
cercano di utilizzare prete-
stuosamente 1'esemplo della 
URSS o di altri paesl per pro
pagandas l'introduzione in 
Italia di una politica malthu-
siana del numero chluso — 
che pur con l'esame dl ammis
sione gli studenti universitari 
sono In Unione Sovietica circa 
il 17-18 per cento del giovanl 
delle corrlspondentl classi di 
eta, cioe piu della percentua
le sinora raggiunta dalla po-
polazlone studentesca in Ita
lia: con la dlfferenza che in 
Unione Sovietica tutti o quasi 
tutti arrlvano alia laurea, 
mentre in Italia si laurea me-
no della meta degli studenti. 
VI e pol, In piu, un 12-13 per 
cento dl giovanl che, come 
ho gia detto, consegue attra
verso il «tecnicum » un diplo
ma di specializzazione dl pri
mo grado dl tipo para-unlver-
sitario. 

Non si puo Inoltre dlmenti-
care che il corrispettlvo del
l'esame di ammissione e l'at-
tribuzione ad ogni studente 
di uno stipendlo che gli con
sents di frequentare realmen-
te gli studi; e che una parti
colare attenzlone viene dedi
cata per promuovere l'ingres
so all'Universita e agli altri 
Istituti superior} dei giovani 
di determinate categorie, per 
esempio attraverso te facolta 
preparatorle che ammetto-
no direttamente all'Universita 
(cioe senza esame) giovani 
provenienti dalla fabbrica, e 
anche considerando come un 
criterio preferenziale, nell'esa-
me dl ammissione, la condlzio-
ne di chi ha gia lavorato, con 
almeno due anni di anzianita, 
come operate o contadlno o e 
figlio di operal o contadini. 

Quali altri aspetti della 
scuola sovietica hanno par
ticolarmente Interessato la 
vostra delegazione? 

Mi liraito a due soil puntl, 
per" non mandafe II dlscorsd 
troppo per le lunghe., , 

H primo e che, se a prima 
vista il sistema scolastico so
vietico pu6 presentarsi come 
un sistema fortemente rigido 
e centralizzato. appena si spin 
ge lo sguardo oltre la super 
ficie si scorge subito che in 
realta eslstono al suo interno 
(anche in rapporto alle diffe 
renti condizioni delle varie 
Repubbliche) ampi - margini 
di flessibilita e di autonomia 
che rendono possibile un am 
pio ventaglio di esperienze 
Per esempio, si sta ora speri-
mentando in varie parti del 
paese (in alcuni casi sui ter-
ritorio di Intere Repubbliche, 
come e il caso della Georgia) 
l'anticipo a 6 anni dell'istru
zione scolastica; in altri casi, 
come nelle Repubbliche balti-
che, la scuola media completa 
e di 11 anziche di 10 anni, e 
cid non § dovuto unicamente 
alia necessita di approfondi-
re lo studio della lingua, del
la cultura e della storia na 
zionale; assal ricco e il cam
po delle esperienze che si ven
gono svolgendo con l'introdu 
zione di una gamma assai am 
pla di materie facoltatlve e 
con gli insegnamenti specia-
lizzati in particolari discipli
ne, di cui ho gia parlato. In 
tal modo. dietro l'apparente 
rigidita, e un ampio fronte di 
sperimentazione che va a van 
ti. con la differenza, rispetto 
a quanto e accaduto In Italia 
in quest! anni. che non si 
tratta di episodi marginal! af 
fidati al caso o al capricclo 
o tutt'al piu alia buona volon 
ta di singoli insegnanti, ma 
di effettive sperimentaziom 
di massa dirette a saggiare 
obiettivi ben precisati e con-
dotti con 1'ausilio di un'ade 
guata strumentazlone sclent! 
fica e pedagogica. -

Un secondo aspetto che cl 
ha Interessatl e la grande cu 
ra che viene dedicata all'ag 
giornamento degli insegnan
ti. Al pari, del resto. di tutti 
gli altri quadri, gli insegnanti 
sono tenuti a seguire ogni 5 
anni un corso impegnativo di 
aggiornamento culturale e di-
dattico; ma il lavoro di ag
giornamento si svtluppa an
che con una periodicita piu 
frequente, e ad esso prowe-
dono, attraverso una comptes-
sa rete di attivita, TAccade 
mia delle scienze pedagogiche. 
lTIniversita, gli istituti su 
periori di pedagogia. gli al 
tri istituti superior! specializ-
zati in singole discipline, gli 
Istituti di aggiornamento co-
stituiti presso l'amminlstra 
zione scolastica e le loro se 
zioni operant! presso le scuole 

Ho voluto sottolineare que 
stl due punti non gia per di 
pingere un'immagine idillia 
ca della scuola sovietica, che 
ha anch'essa (sebbene a livel 
1! ben divers! delta scuola ita 
liana) te sue difficolta e I 
suoi problem! e presenta an
che, come gia ho rilevato per 
esempio a proposito dell'in 
segnamento della filosofia e 
dell'economia, aspetti su cui 
manteniamo riserve: ma per
che si tratta di settori di par
ticolare carenza nel nostra 
paese « in ordlne ai quali 
conviene percid riftettere su-
gli Insegnamenti dl serleta 
e dl Impegno che ci vengono 
dall'esperienx* di altri paesl. * 

Lettere 
all9 Unita: 

La scuola del Sud, 
una fabbrica di 
laureati disoccupati 
Signor direttore, * «, > 
' sono un glovane laureato di 

Trani che spesso si e chie-
sto a cosa serve una laurea 
se la socleta lo costringe a re-
stare • disoccupato in eterno. 
Sono passati ben 4 anni da 
quando varcai per I'ultima 
volta il portone dell'Universi-
ta con la qualiflca di dottore 
in legge. Quanto entuslasmo, 
quanta gioia quel giorno. Cre-
devo dl essere giunto alia me
ta finale, mi sentlvo pronto 
per lavorare. Ma la realta ben 
presto assunse sembianze di
verse da quelle sperate; a 
nulla sono valsi i miel sforzi 
(domande di impiego, concor-
si ecc), per un mio insert-
mento nella societa; mi sono 
sentito sempre respingere, 
chiudermi in faccia ogni por
ta (forse perche non ho mai 
avuto una raccomandazione 
di ferro?). 

Non so piii cosa fare. E' 
proprio vero che la scuola e 
un ente produttore dl giova
ni disoccupati. E' proprio ve
ro che non c'e spazio per le 
nuove leve studentesche in 
questa societa. E pensare che 
i nostri genitori hanno visto 
nella scuola un mezzo sicuro 
per evitare il torrente emigra
tory. Mi chiedo per quanto 
tempo ancora vedremo giova
nl come me che per elemosi-
nare un posticino, sono co-
stretti a vendere la propria 
dignita mettendosi in mostra 
a questa o a quella riunione 
di questo o di quell'esponen-
te politico del sottogoverno 
clientelare umiliandosi a por-
targli la borsa o ad inchinar-
sl al suo passaggio. 

LETTERA FIRMATA 
(Trant - Barl) 

Cultura viva 
con il giornale 
nelle scuole 
Egregio direttore, 

il « suo » giornale — insieme 
ad altri — e entrato nella 
scuola media di Greve: questo 
mi sembra un fatto estrema-
mente importante. Gli alunni 
cominciano a servirsene come 
mezzo di lavoro: il confron
to tra le a testate», a parere 
mio, fa cuttura viva, moderna 
ed attuale. La ringrazio mol
to sentitamente a nome degli 
alunni, degli insegnanti e mio 
personate. 

LEOPOLDO MELOSI 
preside della Scuola media 

di Greve (Firenze) 

Signor direttore, 
siamo ragazzi di una secon

da classe dell'Istituto magi
strate di Rimini e vorremmo 
esporle il nostro progetto di 
lavoro: con la formazione dei 
gruppi dLstudio, avremmo in-
tenzione dl portare avanti il 
progrdmma di Educazione ci-
vica e geografia, basando la 
nostra ricerca sulla stampa 
quotidiana. Finora abbiamo 
analizzato la struttura di al
cuni quotidiani di varie ten-
dense e poi ci siamo interes-
sati dei problemi del Medio 
Oriente e della Grecia, sem
pre consultando diversi tip} di 
giornall. Abbiamo intenzione 
di svolgere altri lavori di que
sto genere, anche per render-
ci conto di come i giornali 
influenzino e guidino Vopinio-
ne pubblica. 11 nostro proble
ma e questo: la sua collabo-
razione, nella maniera che ri-
tiene piu opportuna, per faci-
litarci nel nostro lavoro. 

LETTERA FIRMATA 
dagli allievi della II D 
dell'Istituto magistrate 

(Rimini - Forll) 

Egregio direttore, 
questa Residenza universila-

ria, realizzata tre anni or so
no, ospita sessantacinque stu
denti di ogni regione d'ltalia 
ed iscritti ai diversi corsi di 
laurea. Essa e stata tstituita 
per consentire agli ospiti di 
affiancare ai normali studi u-
nlversitari un approfondimen-
to delle varie problematiche 
del nostro tempo, in ordine 
alia loro crescita culturale. 
Fra gli ospiti sono presenti 
aiovani di direrse lendenzeed 
opinioni e riteniamo che que
sto possa facilitare un civile 
confronto e costituire un'op-
portunita per ciascuno di e-
ducarsi alia democrazia. Nel-
Vimpossibilita di procurarci 
tutti i testi, le riviste ed i 
grandi organl di informazio-
ne dispontbili, mi permetto 
ricolgermi alia sua cortesia 
per chlederle di voter incia-
re in abbonamento omaggio 
il quotidiano da lei autorevol-
mente diretto, che tornera cer
tamente utile a quell'amplia-
mento deU'informazione che 
desideriamo offrire agli stu
denti 

G. CAVINA 
direttore della Residenza uni-
versitaria cLamaro e Pozzanin 

(Roma) 

Egregio direttore, 
le scrico a nome dett'equipe 

pedagogica dell'Istituto 
* Gould: La nostra Casa o-
spita ragazzi che frequentano 
le scuole dell'obbligo e le clas
si della scuola media supe
riore. La Casa ospita anche 
un nutrito gruppo di studenti 
universitari che trovano qui 
una sistemazione facilitata 
dalla modicita della spesa; 
tra di loro si e creata una 
buona armonia e si e delinea-
ta la costituzione di un grup
po comunitario. Infine, il 
* Gould * gestisce un centro 
dl ospitalita a disposizione di 
amid o studenti temporanea-
mente in visita a Firenze. 

La provenienza geografica e 
sociologies dei nostri ragazzi 
e il Mezzogiorno d'ltalia: so
no figli di emigrati, contadi
ni, di lavoratori stagionall, 
ecc. La situazione precaria del
le loro famiglie, Vassenza di 
strutture scolastiche adeguate 
a tutti gli altri fatiori di di-
sagio del Sud che tutti cono-
sciamo, ci spingono a rival-
gere verso dl loro la nostra 
aztone assistenziale. Ma non 
ci accontentiamo solo dl of
frire un tetlo e un piatto dl 

mlnestra a questi ragazzi. la 
fede che cl gulda nel lavoro, 
ci spinge a non essere i tap-
pa-buchi delle falle della so
cieta, per cui I'aspetto pura-
mente assistenziale del lavoro, 
viene inquadrato in un movl-
mento educativo di piii am-

f la portata. II nostro intento 
quello dl creare nei ragaz

zi la consapevolezza del per
che della loro presenza qui, 
delle cause che hanno porta-
to te famiglie a separarli dal 
loro ambiente e dai loro af-
fetti. 

Questo primo passo com
porta necessarlamente I'am-
pliarsl dell'orizzonte del loro 
interessi culturali, da cid che 
succede nelle loro zone dl 
provenienza, agli avvenimenti 
del resto del mondo, il-passo 
e abbastanza breve e le con-
nessioni politlco-sociali evi
dent i. Da qui la necessita di 
« sapere », di « conoscere » e, 
da parte nostra di offrire il 
piii vasto panorama possibile 
d'informaztone e d'interpreta-
zlone della realta. Ecco per
che mi rivolqo a lei, come ad 
altri. per chiederle gentilmen-
te dl prendere in considera
zione la proposta dell'invio 
gratuito del suo giornale alto 
Istituto. -

MASSIMO SIBILIA 
per il Gruppo dl lavoro 

dell'Istituto «Gould* 
(Firenze) 

Come scegliere 
la lingua 
da imparare? 
Caro direttore, 

ho letto con molto interes-
se la lettera della insegnante 
di Napoli che se la prende 
con l'insegnamento dell'ingle-
se nelle scuole («Lettere al-
Z'Unita o del 20 dicembre) con 
I'argomento che I'Inghilterra 
(perfida, come sempre!) e nel 
MEC I'ultima arrivata e VA-
merica di Nixon e una na-
zione the ormai dice poco 
culturalmente. Certo, ta lin
gua inglese e marciata per il 
mondo con le gambe del co-
lonialtsmo e dell'imperialismo, 
ma con un patrimonio di co
noscenza che era quello della 
borghesia in ascesa. Per bat-
teria culturalmente non basta 
ignorarla o ripiegare sullo stu
dio di altre lingue (il tede-
sco. tl francese, tl russo, o lo 
spagnolo). Non possiamo es
sere condizionati nella scelta 
della lingua da imparare dal 
fatto che I'emigrazione ci de-
sttna, tanto cer dtrne una, 
a una zona di lingua tedesca 
piuttosto che a un'altra di lin
gua francese. Altrimenti, per 
chi non parte, basterebbe il 
dialetto di casa. Che sarebbe 
proprio il modo di ' restart 
una colonia. 

FRANCESCO ORSI 
(Messina) 

L'immissione 
in ruolo si fa 
attendere da anni 
Signor direttore, 

e dal 1967 che una legae-
beffa ci ha dato il diritto del
la immissione in ruolo nella 
scuola media fart. 7, legge 
25-7-1966, n. 603) dopo un'a-
bililazione «riservata» a co
loro che avevano altera quat
tro anni di anzianita di ser-
vizio. Ebbene, ancora viviamo 
di promesse, a tutti i livelli 
e con tutti i crismi, ma non 
riusciamo a cavare un ragno 
dal buco. 

Per chiarire: avremo uno 
stipendio pari all'anzianita so
lo dopo due anni dall'immis-
sione e senza arretrati; ogni 
anno che scorre in ambigue 
e pretestuose scuse, lo Stato 
risparmia sulla nostra pelle 
decine di miliardi. 

I responsabili della P.I., con 
Vacquiescenza sindacale, han
no sempre boicottato questa 
maledetta arisercataa forse 
perche ormai il dado era ...sta
to tratto. Teniamo in caldo da 
lustri e lustri le cattedre an
cora vuote e sono 2.687 giornl 
che speriamo di ricevere ta 
lettera d'immissione in ruolo. 

, Prof. R. CATANZARO 
(Avellino) 

I custodi per 
aprire i musei 
nei giorni festivi 
Signor direttore dellVnith, 

ho letto sui suo giornale lo 
interessante articolo iniitolato 
*Niente apertura di musei • 
gallerie domenica pomerig-
gio», nel quale si riportava-
no due interviste rilasciate dai 
soprintendenti professori Gu-
glielmo Matthiae e Palma Bu-
carelli in occasione delta pri
ma-domenica di <r austerita ». 
In tutla Italia mancano al
meno 3^00 custodi — e per 
questo i musei devono resto
re chiusi — ma non possono 
essere assunti perche non ci 
sarebbero i fondi. Questo i 
stato il succo delle motivate 
interviste. Ma to torrei par-
re alcune domande. Non e 
forse vero che proprio grazie 
al patrimonio artistico, con-
fluiscono ogni anno centinaia 
di milioni nelle casse dello 
Stato? Non e forse vero che 
il nostro turismo — con tut
ti i suoi introiti — e dovuto 
per la maggior parte alia pre
senza in Italia di grandi va-
lori artistici? E allora si 
proweda tempestivamente. La 
soluzione, come dimostra cio 
che awiene nell'amministra-
zione delle Poste e in quella 
delle Ferrovie dello Stato, e-
siste. Si assumano cioe, sen
za perder tempo, tutti i can-
didati non vincitori ma risul
tati «idonei» nei concorsi gia 
banditi dalla direzione delle 
Antichita e Belle arti. E i mi
lioni, semmai, si reperiscano 
evitando di sprecarli in quel
la miriade di enti inutili che 
operano solo di nome e non 
di fatto.: 

SALVATORE BECCARISI 
(Galatina - Lecce) 
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NABRATORI 
ITALIANI 

Torna un 
importante 
Vittorini 

Rlstampato da Einaudi, 
dopo aicuni anni, «« Con-

, versazione in Sicilla» il 
romanzo pi6 signlfkati-

. vo dello scrittore 

ELIO VITTCKINI, t Conver
sazione in Slcllla », Einaudi, 
pp. 198, L. 3000 

Rlappare, dopo aicuni anni. 
« Conversazione in Sicilia », il 
romanzo piu significatlvo del-
la produzlone vittorinlana, per 
unanime giudizio critlco e per 
espressa predilezlone dell'au-
tore stesso. • . 

Nonostante l'acrimonia con 
cui aicuni settori del la glovu-
ne critica hanno tentato dl re-
spingere il fenomeno-Vlttori-
ni entro i marglni angustl del-
la provlncia tozzlana (cioe to-

scaneggiante), e, dunque, del-
l'intellettuallsmo populista, il 
valore di quest'opera, datata 
e doverosamente databile nel 
clima chiuso e sciovinistico 
degli anni trenta, risulta oggi 
anche piu evldente alia luce di 
un rinnovamento letterario 
che innesta l'esperlmento lln-
guistico nel tessuto vivo del-
la problematic^ storlca. 

E' owlo che, reagendo alio 
lnizio all'osflttica arcadia no-
vecentesca e sviluppando pol 
il suo discorso in una tempe-
rie culturale fervida ma teo-
ricamente dimessa, Vittorini 
abbia elaborato > una ricerca 
non lineare ed uniforme, den-
6a al contrario di «a capo», 
di entusiasmi non sempre con-
divisibili ed abbia proceduto 
— in breve — piuttosto per 
progetti che per raggiungi-
menti. • Tuttavia la cronaca 
della cultura degli ultimi tren-
t'anni e tramata proprio da 
opere scaturite da quello svi-
luppo a zig zag che permet-
te, ad esempio, di porre Vit
torini sia alia base dell'espe-
rimento neorealista, con i 
«Gettoni», che nel quadro 
delle antltetlche rlcerche di 
avanguardia pubbllcizzate dal 
« Menab5 ». 

Questo perche il discorso di 
Vittorini, mosso agli esordl da 
•un'urgenza di rompere i con-
fini paesani per approdare a 
mediazioni piu ample, ispani-
che ed anglo-americane, dove-
va naturalmente configurarsi 
nel vivo delle avanguardle al 
cui progresso aveva fatto ri-
ferimento fino dagli anni' di 
Solaria (non a caso a Conver
sazione in Sicilian apparve a 
puntate sulla citata rivista fra 
il 1938 ed il 1939). Se l'auto-
nomismo nei confronti della 
gestione politica della societa, 

. derivato dalla presunzlone che 
. la cultura in se possa assu-

mere vui ruolo decisionale tra-
' mite le sue strutture interne 

(tecnologiche). appare oggi 
come: contraddizione auperata 
insieme all'equivoco crociano 

- che comportava, non signif ica 
tuttavia che sia da accanto-
nare anche la concreta pratl-
ca letteraria da cui questo as-
sunto, tendenziosamente, -sca-
turiva. 

Infatti il romanzo conserva 
ancora una sua validlta di 
modello proprio perche dedu
ce da un'estrema semplifica-
zione dialogica e simbolica 
una trama invece assai com-
plicata: e, insomma, lo scio-
glimento di un nodo e, innan-
zi tutto, il recupero della pa-
rola lungamente umiliata en
tro i limiti deU'esercizio reto-
rico tradlzlonalista imposto 
dal fascismo. 

Non si deve credere che la 
irmovazione formale, peraltro 
predominante, annulli i riferl-
menti sostanziali con la sto-
Tia: al contrario, fu proprio 
la guerra di 8pagna, che per 
Vittorini fu trauma e passlo-

• ne anche individuale, « a farlo 
precipitare In questa corsa 
verso il nuovo perenne, ver
so la rivoluzione eterna della 
ragioneo, come scrive Bo sul 
recente numero monografico 
de II Ponte. Ed e per dare 
corpo a questi «astratti furo-
ri» che nasce il discorso sul-
l'esperlenza inimitabile di una 
estate siciliana, di una stagio-
ne in un sud che avrebbe 
anche potuto chiamarsi * Per
sia o Venezuelan: una pro-
vincia. cioe. diversa da quel-
la naturallstica, verghiana, 
ma non per questo cartacea 
come risulterebbe da critici 
piu incitatori che citatori. 

Infatti, se questa Sicilia non 
e rappresentativa di un habi
tat naturalistico ma di un sud 
planetario, l'uomo che vi rltor-
na non e un qualsiasi prota-
gonista, ma lTJomo tout court. 
Eppure, e questo e il risvolto 
piu costruttivo, ITJomo in que-
stione e l'lntellettuale meridio-
nale che dal viaggio a ritroso 
dal nord al sud, dal presente 
al passato, dal mondo tecnolo-
gico a quello pastorale, fa sea-
turire la scintilla della poe-
sia: una scintilla non conso-
latoria, come potrebbe esse-
re quella quasfmodiana, ede-
nica. ma volta al recupero dei 
ccoltelli e Tacqua viva* sici
liana per gli eastrattl furo-
ri» del nord. Ed e questo il 
sud dei confinati a Ventote-
ne che, fra il 1940 ed il 1945, 
lessero «Conversazione in Si
cilia* e vi si riconobbero; il 
sud scosso dal simbolismo di 
f rontlera di uno scrittore che 
ritrovava, oltre il naturale stu-
pore poetlco, la forza e la 
forma di essere se stesso e di 
congetturare un'utopia illumi-
nista. Che, poi, questa cari-
ca astrattiva abbia sempre 
piu divaricate la forbice nei 
confronti della prassi, cid con-
ferma 1'amWguIta di fondo 
della letteratura postresisten-
riale sperimentalLsta. D'al-
tronde, non si tratta solo di 
un «vlzlo letterario J» poiche, 
come ebbe a scrivere Vitto
rini in «Le due tensioni*. 
«non pud esserci che eufe-
mlsticamente realismo™ dove 
la cultura e aperta»: Infatti 
il suo discorso approda ad un 
reallsmo CTMCO che, in quan-
to tale, perde 1 connotati tlpl-
cl del realismo ortodosso, de-
scrittivo. 

Franco Man«scalchi 
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STOMA DELLA SCIENZA 

Nacque in Egitto 
la caccia ai microbi 

Una«slrenna»audace e interessante: la nascita e I'evoluzione della 
ricerca biologica nel campo della microbiologia e della parassitologia 

La scienza 
per i piu 

piccoli 

(Redas.) — La redazione del 
« Calendario del popolo », che 
vanta un'esperienza trenten-
nale nel campo della cultura 
popolare, ha dato vita ad una 
collana di divulgazione sclen-
tifica dedlcata ai bambini da
gli 8 ai 12 anni. I testi, di 
famosi autoii ungheresi di let
teratura per rinfanzia, pur ri-
spettando il rlgore scientiflco, 
sono di facile e stimolante 
Jettura, portl alia fantasia del 
bambino come un'avvincente 
fiaba: le illustrazioni, dl ait-is-
simo ilivello, sono un utile com-
plemento dei testi. La collana 
che si chiama « La Rondtne » » 
e edita da Nicola Teti che ha 
gia pubblicato aicuni titoli: 
«Orme. piste e tracce». sugli 
animali selvatlci e la loro vita 
nei boschi; «Acrobati dell'ac-
qua», sul mondo multicolore 
dei pesci; «Mlnuscoli costrut-
tori di palazzi » sulla vita delle 
formiche e delle api, «Le av-
veoture di un atomo di car-
bone» (da cui e tratta l'illu-
strazione che pubblichiamo) 
che segue il vagabondare di 
un atomo in un viaggio che 
non ha mai fine. Ogni volu-
metto con copertina cartona-
ta e molte illustrazioni a co
lon costa L. 1500. 

GIUSEPPE PENSO, «La 
conquista del mondo invisi
ble »,' Feltrinelli, pp. 385, 
L. 10.000 

E'. veramente una strenna 
libraria il volume che la ca-
sa editrice Feltrinelli presen
ts oggi ai cultori della sto-
rla della scienza, offrendo iu 
possiblllta di rivivere e se-
gulre la nascita e la evoluzio-
ne della ricerca biologica nel 
campo della microbiologia e 
della parassitologia. ° 

Oggi che le prospettive a-
perte dalla scienza moderna, 
con l'aiuto dl una avanzata 
tecnologia fanno intravve^dere 
la possibllita di interpretare 
su basi chimlche e fislche il 
fenomeno della vita, acqulsta 
un nuovo interesse ricostrui-
re il lungo cammlno che ha 
portato l'uomo attraverso i se-
coli alia scoperta del mondo 
lnvlsiblle dei parassitl, del mi
crobi, dei virus, in una vi-
sione d'insieme articolata su 
aspetti e culture delle piu di
verse epoche e dei piu diversi 
paesi, dagli albori della civil-
ta al giorni d'oggi. 

Con una narrazione aned-
, dot lea che collega aspetti e cu-
riosita storiche e rare docu-
mentazioni, questa preziosa 
ricostruzione, frutto di una 
lunga e minuzlosa ricerca, ini-
zia dalle prime osservazioni 
casuali, sulla parassitologia in 
Egitto, cui seguiranno le pri
me interpretazioni su basi teo-
logiche, dai tempi in cui me-
dicina e religione non aveva-
no confini ben definiti e la 
malattla si confondeva con lo 
splrlto del male. E sono le 
malattle che generano 1 ver-
mi parassitl, e non I vermi a 
provocare la malattia, confon-
dendo cosi causa ed effetto. 
Vincere la malattia e stata 
sempre una meta da conqui-
stare per l'uomo e nell'antlco 
Egitto, dopo gli esorcismi, le 
malie, i riti magici ecco ap-
parire le prime ricette di una 
farmacopea frutto di una ri
cerca scientlfica, alcune delle 
quali sicuramente valide an
cora oggi, come quella del ver-
mifugo a base dl corteccla dl 
melograno. 

Se la parassitologia nasce 
in Egitto su basi essenzial-
mente religiose, pur con mo-

menti di vera oggettivita scien-
tifica, il concetto di contagio 
viene scoperto in Israele, an-
ch'esso su basi teosofiche e 
con aperte contraddizioni per 
le quali la malattia colpisce 
il peccatore, ma pu6 passa-
re dal malato al sano, dal pec
catore all'innocente: conse-
guenza di questa osservazio-
ne fu «l'isolamento degli im-
puri». Ma nell'antica India 
si inizia a comprendere come 

SAGGI DI PSICOLOGIA 

II ping pong 
del piccione 

DONALD E. BROADBENT, 
c II comportamento », Fran
co Angeli, pp. 224, L. 3800 

II prof. B. P. Skinner del-
lUniversita di Harvard studio-
so del comportamento umano-
animale e illustre pedagogi-
sta scopri nelle sue rlcerche 
condotte su alcune specie di 
animali inferlorl, che era pos-
sibile insegnare compiti an
che assai complessi ai pic-
cionl ad esempio, usando « rin-
forzi selettivi n che indirizzas-
sero e condizionassero posi-
tivamente il processo di ap-
prendimento dei fortunati vo-
latili. I suoi esperimenti fu-
rono arlnforzati» da magni-
fici risultati e, afferma E. B. 
Fry in un libro edito in Ita
lia nel 1969, fu po&sibile «In
segnare ai. piccioni a gioca-
re a ping-pong». Queste teo-
rie di B. F. Skinner sull'ap-

prendimento degli animali in-
feriori furono applicate ad 
alunni di alcune sculoe ame-
ricane e costituirono le basi 
sperimentali della « pedagogia 
skinneriana ». 

Non intendiamo eviden-
temente liquldare il libro di 
D. E. Broadbent senz'altro di 
ben altra serieta e accortez-
za ne gli innumerevolj studi 
sul «comportamento», che 
stanno conoscendo da qual-
che tempo In Italia una gros-
sa diffusione editoriale, con 
argomentazioni superflclali e 
comunque solo ldeologiche. E* 
nostra intenzione Invece co-
gliere e far cogliere le gros-
se carenze scientlflche di una 
slffatta metodologia che estra-
pola dagli animali inferlorl 
alcune caratteristiche del lo
ro processo di apprendimen-
to che vengono poi ritenute 
assiomaticamente specifiche 
anche deU'essere umano. Non 
ci meravigHeremmo che nel-
l'uomo cosi « biologizzato » e 
« destoricizzato », fosae riscon-
trabile il concetto o l'istin-
to di «territorio» che aicu
ni gruppi animali mostrano 
di possedere contrassegnando 
e difendendo lo spazio di ter-
reno in cui vlvono, oppure 
raggressivita omlcida e la ge-
rarchia a naturale» propria 
della organizzazione oomuni-
taria di alcune specie. Non 
estate tuttavia soltanto que
sto oiientamento ne] campo 
deiretologia. 

E* stato aottollneato giusta-
mente da Raffaello Mlsitl sui
te pagine < dl questo stesso 
giornale l'lnteresse degli stu
di di Spitz sul sorriso e sul 
pianto del neonato e quelll 
dl Bowlby suirattaccamento 

• J'^.i•i'i#. J.H.\i, i. '.•? 

del bambino alia madre che 
apermettono di affrontare in 
termini nuovi, piu sperimen
tali e controllabili, fenomeni 
del quali soltanto la psicoa-
nalisi * , proponeva modelli 
esplicativi». Eslstono anche 
degli studi sugli animali roe-
todologicamente piu accurati 
e teoricamente piu interessan-
tl anche dal punto di vista 
della pslcologla umana e del
la psicoanalisi, che verificano 
sperimentalmente nelle scim-
mle, con un procedimento af-
fatto opposto a quello di Skin
ner, alcune caratteristiche 
istintuali - dell'uomo. I 'fa
mosi esperimenti di H. Har
low ad esempio mostrano co
me il piccolo macaco di fron-
te a due madri finte (una 
di ferro con poppatoio, I'al-
tra morbida e calda), scelga 
quella piu protettiva e rassl-
curante che toglic I'ansla e la 
paura ma non la fame. As
sai spesso invece le Ipoteai 
del comportamentismo rlfiu-
tano i dati forniti dalla psi
coanalisi attraverso vl'intro-
spezionev e comunque ogni 
dato Ksoggettivon in quanto 
tale. -

E' perd a nostra awlso Im-
possibile studiare per esem
pio II problema deH'appren-
dimento senza tener minima-
mente conto della realta in-
terpersonale, soclale, cultura
le del bambino, del suo rap-
porto emotivo con I genito-
ri e gli educatorl, delle st!-
molazionl amblentali. Tutti 
quest! dati invece che fan-
no parte delta vita psichica 
interiore, definita simile ad 
una «sea tola nera», e della 
nature « soclale » dell'uomo so
no per I comportamentisti in-
quantificabill e inosservabill. 
Nella pratioa terapeutica que
ste teorie diventano poi puro 
a decondizlonamento » owero 
represslone violenta del sin-
tomo patologioo senza tener 
conto della dinamica «sogget-
tiva» e - quindi ancora una 

volta imperscrutabile che sta 
dietro ogni manifestazione pa-
tologlca. 

Abbiamo in conclusione vo-
luto offrire aicuni parametri 
generali e generici per Inqua-
drare la corrente scientlfica 
di cui questo libro fa parte, 
fermo restando rinteresae del 
volume e la necesslta di non 
ri flu tare In blocco alcune nuo-
ve impostazionl sdentlflche 
soltanto In nome dl una cri
tica sia pure giustificata del
la ideologla che le aottende. 

6 . P. Lombardo 

accanto ad agent! patogeni vl-
sibili, eslstono agenti patoge
ni invlslblli. «I vermi vlslbi-
11 debbono essere ucclsi, e 
per di piQ anche gli invlslbl
li debbeno essere - • ucclsi» 
(da un lnno dell'Atharvaveda). 

Parassitologia e microbiolo
gia hanno origin! remotlsslme, 
ma solo con Ippocrate acqul-
stano una flslonomla scientlfi
ca ed inlzlano quel cammlno 
che attraverso I secoli oscuri 
del medloevo, lo svlluppo me-
dlco-sclentif ico del Rinascl-
mento, la scoperta del micro
scopic ha portato a quelle 

6coperte fondamentall che dan-
no adito oggi, suite basi de! 
risultati consegultl, alle piu rl-
voluzionari« speranze. .• ' 

II libro, che presenta anche 
un eccezlonale spesso sor-
prendente ed In gran parte 
inedito materlale iconograflco, 
cltazionl dl letteratura scien
tlfica, biologica e medica dl 
molte opere dell'antlchita 
classlca greca e romana, del 
testi della medlclna clnese ed 
Indiana, nonche una interes
sante bibliografia completa dl 
tutta la letteratura parassito-
logica e microbiologica di ba
se dagli albori della civilta 
al giorni d'oggi, e sicuramen
te utile agli specialist! ed of-
fre agli amantl della cultura 
una lettura Interessante, gra-
devole ed ins.olitamente origi
nate. • « . • • .••> • 

Laura Chiffi 

CINQUE ANNI A MILANO 
Ullano Lucas trn I fotograll Itallanl i lone il piu 

lineare, II piu preelso e II mono contraddittorlo nello 
uio della macchlna fotograllce come •trumento dl In-
daglne e di « paulono ». Lo dlmoitri anche con II 
I U O ultimo libro: * Cinque anni • Mllano >, con teitl 
dl Ramella e Ermanno Rea (Mutollnl editors - lire 
5 .000 ) . Scegllendo tra ottomlla fotografle, Lucat ha 
messo iniieme le Immaglni drammatlcho e tese dl que-
at! ultimi cinque anni a Milanoi dalla Strega dl Plana 
Fontana alia rUpoita operaia; dalle lotta del movlmen-
to atudentesco alia morte di Pinollii da quella di 
Francetchl a quello di Annarumma, Feltrinelli, del com-
mlssarlo Calabreii e alia atrage di via Fatebenelra-
telll. Lucas ha dedicato II libro al Comltato del glor-
nalistl per la llberta dl ftampa e contro la repressions 

con I'lntemione precise dl dare testlmonlanza al paese 
dei moment! durl e dlfllcill della grande cttta operala. 
Ha fatto dl plui 6 partito dalla Mllano del quartlerl-
dormltorlo dove glungono gli emigrant! del,Sud, per 
pol passare con la macchlna lotograllca attraverso le 
catene dl montagglo dl aicuni grand! ttabilimentl con 

. la volonta di Inquadrare nel loro contesto provocatorlo 
le esplotlonl dl canagllesca violenza fasclsta e antl-

' operala che seguiranno, via via, nell'ereo dl questi ulti
mi cinque anni dl * trama nera ». 

Nella foto: Llcla Plnelll ai funeral! del marlto. 
Sotto, I'assalto dalla pollzla alia Statale. 

w. s. 

STUDI STORICO-CRITICI SUL CINEMA 

« L'ambiguita» di BurTuel 
Due saggi, uno di Giorgio Tinazzi, I'altro di Giorgio Cremonini, che, a diversi li
vely vengono a colmare lo sconceriante vuoto bibliografico sul regista spagnolo 

G I O R G I O C R E M O N I N I , Bu-
nue l» , La nuova sinistra, 
pp. 144, i l l . , L. 1200 
G I O R G I O T I N A Z Z I , e l l c i 
nema dl Luis Bunuel », Pa-
lumbo, pp. 207, i l l . , L. 2500 

; II riconoscimento del valo
re dell'opera di Luis Bunuel, 
nel nostra paese, non risale 
ad antica data. Due esempi 
illustri dell'italico furor crlti-
co riguardanti Bunuel sono 
riportati nel libro di Cremo
nini. Scriveva IPernaldo dl 
Giammatteo {La rassegna del 
film, maggio 1953: a Bunuel, 
al massimo, ci pud interessa-
re come fenomeno in se, pie-
toso manlchlno che ha Invar 
no cercato di essere un uo-
mo. (...) II mlsero B., trom
bone, non ha ne scopi, ne 
proposte, ne idee ». Giulio Ce-
sare Castello, un anno dopo, 
indicava B. come auno fra 
i piu clamorosi equivoci della 
storia del cinema. Nella quale 
B., a ben guardare, non esi-
ste, checche ne dicano certi 
saputelli francesi, amanti del
le parole piuttosto che delle 
ideev. 

Al 1966 rimontano i primi 
due studi rilevanti, di Ugo 
Casiraghi e di Guido Prink, 
sul regista spagnolo. Soltan
to oggi, eccezion fatta per ai
cuni scrim sui slngoll film 
ci Bunuel, 1 llbri dl Cremo
nini e Tinazzl vengono a col
mare lo sconcertante vuoto 
blbliografico. 

II libro di Tinazzi e divi-
so in due parti; un a discor
so » piuttosto personate e im-
presslonistico su bunuel, se-
guito da « schede » critiche di 
tutti i film fino a Tristana 

Secondo Tinazzi. l'aspetto 
piu evidente delle opere di 
Bunuel e il rapporto ambi-
guo tra realta e irrealta. Al-
l'indicazione, sostiene Tinazzi, 
subentra sempre piu la co-
statazione che B. continua a 
muoversi su quel terreno del-
Yambiguita che e la « chiave » 
di tutta l'opera bunueliana: 
dentro alia contraddizione, e 
pur dlstaccato, analista e pro-
tagonlsta, entomologo e dls-
sacratore. Ambiguita: a) nei 
confronti del fattl e della lo
ro rappresentazlone; b) per 
quanto riguarda l'atteggiamen-
to nei confronti di certi te-
mi, quali, ad esempio, la ses-
sualita, il desiderio. la nor-
mallta; c) nel roodo di rap-
presentare I personaggi. Da 
un lato la violenza, come for
za di eversione delle incrosta-
zioni social! che negano l'ca-
mour fou», tema tipico sur-
realista, k> deviano e lo fal-
sificano, dall'altro la recupe-
rabilita dello stato di natu
re tradlto (natura come sen-
so dell'infanzia, il mito sur-
realista del paradlso perduto). 
E ancora: da una parte lo 
erotismo. come proposta di li 
berazione istlntuate dei tabu 
moral! e social!, dall'altra la 
religione, ambedue riuniti in 
un costante richlamo comu-
ne: la morte. E su questo 
tema bufiueliano, dice Tinaz
zi, motivl autobiografici, sug
gestion! surreallste, influenze 
culturall spagnole, richiami fi-
guratlvi si fondono a forma-
re un'ombra costante, un'os-
sesslone battente. L'eros II-
berato diventa principio e fi
ne, forza e distruzione, spin-
ta a thanatos. 

Al discorso di Tinazzi, su 
Bunuel, akjuanto generico e 
contraddittorlo. sembra repli-
care il libro di Giorgio Cre
monini. 

Pur nel suoi limiti e nel
la sintetlclta dell'esposlzione, 
esao affronta i moltepllcl 
aspetU della penonallU e del 
cinema bufiueliano attraverso 
1'analUl e la critica delle fon-

ti. Proprio perche sorretto da 
una metodologia che poggia 
sulla chiarezza ideologica, Cre
monini svolge il suo discor
so su Bunuel in modo omo-
geneo e unitario, evitando gli 
errori di Tinazzi. Rende giu-
stizia agli scritti di Casira
ghi e di Frink, da cui e inam-
missiblle • prescindere (Tinaz
zi li ha evitati, citando per 
contro opinion! critiche della 
Rivista del cinematografo e 
di Letture) per condurre il 
discorso su B. lungo I bina-
ri di una corretta interpre-
tazione storlco-crltica ed este-
tica. 

«Per capire Bunuel — 
scriveva Casiraghi — non e'e 
che - un mezzo: pensare alia 
Spagna. Sembra che B. - sia 
perseguitato call'angoscia dl 
essere • spagnolo, di appar-
tenere ad un mondo ingiu-
sto e immobile. (...) B. non 
se la prende mai con l'uomo, 
ma con le condizioni real! 
che rendono l'uomo un lupo ». 

Dopo l'esegesi dell'opera bu
nueliana divisa per period! 

gli esordi 1929-32 — Il pri-
mo perlodo messicano e gli 
intermezzi francesi 1955 65 — 
L'ultimo Bunuel 1966-70) in 
cui l'autore gla rintraccla com-
ponenti, temi e signlficati, nel
la seconda parte Cremonini 
cerca di fornlre al lettore al
cune chlavi dl lettura utlll 
a decifrare Yambiguita buriue-
Uana: a) la lucidlta e il razio-
nallsmo di B. che escludo-
no la pleta in quanto mo
do inutile dl affrontare la 
realta; b) la devlazione ses-
suale che coincide con l'lm-
potenza e la sconfltta dell'ln-
dividuo; c) i personaggi di 
B. che non si trovano mai in 
contrast© con la societa in 
cui vlvono, ma al contrario 
ne sono perfettamente rappre-
sentatlvl; d) la presenza di 
«cultures (piu che di class!) 
anti teti che: la prima, ellittica-
mente riassunta nella Chlesa 
cattollca, supporto-comple-
mento della borghesia, matrl-
ce essenziale della classe do-
minante, quindi rappresenta
zlone della cultura egemone, 

codificazione • dell'Impotenza, 
serva del capitate; l'altra, quel
la che dovrebbe costitulre il 
suo contraltare In senso dia-
lettico, cioe la «cultura do-
minatan. - • ' 
' Dopo aver sottolineato come 
11 cinema dl B. trace! il ri-
tratto dl un processo stori-
co In corso (la dissoluzione 
della borghesia) piu che del
le component! che determina-
no questo processo, Cremoni
ni accenna al problema este-
tico del cinema bufiueliano. 

Ricordo giustamente che 11 
rifiuto della «tecnica » discen-
de dalle posizione dell'avan-
guardia surrealista degli an
ni ventl, Cremonini coil con
clude: «I1 cinema di Bunuel 
si e liberato dalle ipoteche 
conservatrlci della mlmesi e 
oscllla tra la metafora in chia
ve politica di Viridiana e la 
vivace inventiva di Simeon del 
deslerto, con un momenta rap-
presentato da El angel exter-
mtnador. 

Carlo Di Carlo 

NEL MONDO CATTOUCO 

II «nuoyo» dopo papa Giovanni 
. GIANCARLO ZIZOLA, c Ri-

sposte a Papa Giovanni», 
Colnes, pp. 1M, L. 1500 

11 volumetto, nato con l'in-
tento di verlficare a died an
ni dalla Pacem in terris 11 
senso di un pontificato come 
quello giovanneo di cui tan-
to si e parlato durante e do
po il Concilio, racchiude no-
ve testimonianze diverse (al
cune note perche gia pubbli-
cate) le quali concordano nel 
rilevare la svolta operata da 
Giovanni XXIII per avviare 
un rapporto nuovo tra Chie-
sa e mondo contemporaneo. 

la grande intulzione dl Pa
pa Giovanni — ricorda Pie-
tro Pavan, principale redatto-
re della Pacem in terris ed 
oggi rettore della Pontificia 
Universlta Lateranense — fu 
quella di richiamare tutti gli 
uomlnl (e non solo i cattoli-
ci), in un momenta di gran-
di tensioni intemazionali. a ri-
flettere su un denominatore 
comune: <la coscienza di es
sere persone ». 

Questa veritJt elementare 
ma soffocata nel passato da 
tanti pregiudizi e integrismi 
fu la base su cui fu costruito 
il discorso 'deU'enciclica che, 
rivolto a cogliere cid che pud 

unire e non cio che divide, 
riuscl a cogliere anche « i va-
lori positlvin dl quel movi-
ment! storici (in particolare 
quelll dl Isplrazione marxista) 
prima respinti dalla Chlesa. 

D'altra parte — osserva og
gi Pavan — e inutile negare 
l'evidenza: « I valori positivi, 
se esistono, finlscono con lo 
svilupparsi». 

Per questo riconoscimento 
dei valori degli altii e per lo 
invito rivolto per la prima 
volta a tutti gli uomini (nel 
passato i Pap! si erano rivol-
ti con le encicliche solo ai cat-
tollci) per costruire una so
cieta diversa fondata sulla giu-
stizia e sulla pace — osserva 
Lurio Lombardo Radice nella 
sua testimonianza di marxi
sta — «Ja Pacem in terris 
rappresenta il vero e pro
prio inizio di un'epoca nel 
cattolicesimo *. Questa novita 
— afferma Lelio Basso — «e 
lo sguardo nuovo con cui egli 
(Papa Giovanni) ha guardato 
al mondo. agli uomini tutti, 
credent! e non credent!». 

Lo stato d'animo, U conte
sto eccleslale e storico In cut 
l'enciclica e nata ed il suo va
lore ecumenlco sono ricordati 
dalle testimonianze del card. 

Pellegrino, di Padre Balducci 
di padre Congar e di mons. 
Capovilla che, in veste di se-

gretario particolare, pote segui-
re da un osservatorio privile-
giato come Papa Giovanni im-
piegd i suoi giorni fino alia 
morte. 

Dopo died anni dalla Pa
cem in terris e dalla morte dl 
Giovanni XXIII ci saremmo 
aspettati, soprattutto dalle te
stimonianze di parte cattoll
ca, una spiegazione del per
che. malgrado le evidenziate 
spinte Innovatrici del pontifi
cato che convoco un Concilio 
per aprire e non per chiudere 
un dialogo con il mondo, per-
mangono nella Chiesa e nel 
mondo cattolico, ambiguita e 
resistenze verso il nuovo. 

La testlmonlanza del teolo-
go Chiavacci fa un piccolo ac-
cenno a questo problema che 
viene piu ampiamente ripreso 
da padre Bartolomeo Sorge, 
direttore di Civilta Cattolico, 
commentando le «riflesslonl 
del card. Roy» espresse In 
una lettera a Paolo VI in oc-
casione del decimo annlversa-
rio deU'enciclica. L'analisi, pe
rd. e ancora tutta da fare. 

Alc«ste Santini 

I CLASSICI DEL MARXISMO 

Gramsci contro il fascismo 
ANTONIO GRAMSCI, «Sul 
fascismo*, a cura di Enzo 
Santarelli, Editeri Riuniti, 
pp. 451, L. U N 

Separare dal corpo dell'o
pera dl Antonio Gramsci una 
raccolta degli scritti sul tema 
speciflco del fascismo era un 
rtschio che 1'attualitA politica 
Imponeva di correre. 

Un rischlo perche, piu che 
per altri temi, quello del fa
scismo — nell'analisl delle sue 
component! social!, polltlche e 
culturall — e uno dei motivl 
dl fondo unitarl che si rltro-
va in tutto lo avolglmento e 

nell'evoluzlone del pensiero 
gramsciano. U pericolo di e-
strarre arbitrariamente dalla 
opera dl Gramsci una « voce » 
di questa portata, snaturan-
done di conseguenza lo stesso 

significato politico e ideale, vie
ne evitato in questo volume 
degli Editor! Riuniti grade a 
una soelta non meccanica o 
burocratica degli scritti, che 
seguono invece un coerente 
«discorso* che va dagli artl-
coll prefasclsti waMAvantil to-
rinese, attraverso 1 luddi in-
tervenU polltid su Ordine 
Nuovo fino aU'elaborazione 
compiut* del Quaderni del oar-

cere. 
Anche I'lntroduzione di En

zo Santarelli contribulsoe a 
superare i risen! dl partenza 
present! In un'antologia degli 
scritti sul fascismo di Gram
sci, fomendo gl! element! ne-
oessari alia ricostruzione dei 
• divers! moment! che stanno 
al fondo dt una medesima in-
terpretazione », che — assieme 
alle lesion! sul fascismo dl 
Togliatti — restano ancor og
gi U punto piu alto dell'anall-
si « della critica del fenome
no fascists. , 

f. C 

IN LIBRERIA 

L'eta deirilluminismo 
FRITZ VALJAVEC, « Storia 
dalHIIumlnlsmo », II Mullno, 
pp. 399, L. 5.000. . . „ > - . 

(Vittoria Franco). L'eta dei
rilluminismo suscita ancora 
molto interease negli studlosl 
perchd, secondo 11 Valjaveo, 
quasi tutti I problem! che agi-
tano la nostra epoca sono sta-
ti post! dal «secolo del lu-
mi». Cio spiega il suo tren-
tennale impegno per questa 
Storia che, apparsa In Germa-
nia nel 1061, e l'ultima sua 
opera. L'ottlca nella quale lo 
studioso austriaco si oolloca a 
essenzialmente quella religlo-
sa: le premesse deirillumini
smo vengono rlcercate sin nel 
Medio Evo, e precisamente nel-
l'«lrruzlone» del pensiero a-
rabo In Occldente che altera 
si reallzzd. Con la diffusione 
del pensiero di Averroe in 
Occldente (11 cosiddetto «a-
verrolsmo laTlno », che ammet-
teva rimmortalit& del mondo 
e negava l'immortalita perso
nate) comincld infatti a vacil-

lare l'universalita del cristla-
nesimo e gift Occam operava 
la frattura dell'unita tomlsti-
ca tra fede e ragione. 

La parte centrale del libro, 
: che e anche la piu originate, 
i e dedlcata a un confronto dei
rilluminismo con aicuni grup
pi religtosi: proteetanteslmo, 
cattolicesimo, chiesa orientate 
ed ebralsmo. E' evldente la 
particolare attenzione che lo 
A. dedlca a quest'ultlmo, con-
siderato molto piu vlcino de
gli altrl alio splrlto illumlnl-
stico: gia Tebreo Malmonlde 
nel XII sec, Infatti, ldentlfl-
cava Dlo con la forza raslo-
nale nel mondo. „ 

A parte alcune partlcolari 
conclusionl e anche se 1'inda-
gine viene condotta partendo 
da determinatl presuppostl re-
llglosl, lo sforzo dell'A. di 
cogliere le premesse e gli In-
flussi deirilluminlBmo In tut
ti I paesl europel ed extraeu-
ropel (come l'Amerlca latlna) 
rende l'opera Interessante. 

Guida al featro del '900 
LORENZO ARRUGA, « II 
tealro», Mursla, pp. 319, 
L. 3000 

(Gualberto Alvino) — In 
questo libro, perfettamente 
consono alio spirlto divulga-
tlvo della collana cui appartle-

1 ne, Arruga traccla un profi-
lo, quanto mai sintetlco e per-
tinente, di fatti sequenze e 
personality teatrali del '900 af-
frontando, con una mobllita dl 
Impostazione che trasforma la 
opera quasi In un chlaro e 
gustoso racconto, tanto le te-
matiche e le costanti dram-
maturgiche degli autori mag-
glori, quanto 1 contributl e le 
proposte operative della lun
ga schlera di epigonl, su su 
fino alle recent! esperienze 
del teatro rlvoluzionarlo, o 
sedicente tale, del «Teatro 
di guerriglia», dell'a Off 
Broadway» e del «Living 
Theatre». 

II manuale, perche d'un ma-
nuale si tratta — come av-
verte lo stesso autore — al di 
la di ogni pretesa esaurlen-
temente slstematica, ha il 

sempllce carattere dl una gui
da tesa a «chiarlre lo sfor
zo perenne del teatro d'ln-
terpretare e dl camblare il 
mondo », a fornlre « una trac-
cia orlentatlva che informl chi 
s"interessa del nostro tempo e 
del suol grandl temi — scri
ve Arruga — su come il tea
tro li abbia toccati ed inve-
stiti e reinventati e alimenta-
tl proprio In questo teatro». 
Oblettlvl, questi, come si ve-
de, important! e necessarl, 
che l'autore elegantemente 
persegue in uno svolgimento 
linguist Ico di sobria immedla-
tezza, quasi mai perd rinun-
ciando alia preclsione tecni
ca e alia dignita espressiva. 

Ma la parte forse piu inte
ressante del libro 6 l'ultima 
in cui, sempre mantenendosi 
lucido e personate, Arruga rle-
sce a sobriamente orlentarsi 
nella descrizione della crono-
logia e delle opere intricatis-
sime e spesso confuse della 
cultura underground mondla-
le, dimostrandosi setettore 
abile e disincantato dinanzi al
le vacue suggestion!. 

Naturalista sulle Alpi 
A.A.V.V . , «Guida del natu
ralista nelle A l p l » , Zanlchel-
I I , pp. X I V + 3 3 6 , 148 111., 
L. 6800 

(Ello Fossa) — Un esame 
globale delle Alpl, sotto 11 pro-
filo naturalistico, non estate-
va ancora; e quindi va segna-
lata come utile l'inizlativa del-
l'Editore Zanichelli di tradur-
re questa Guida opera dl un 
valente stuolo dl studios! fran-
co-svlzzeri. 

Le component! prese in esa
me sono: la geologia (J.P. 
Schaer), II clima (P. Veyret), 
la flora (C. Faverger), la ve-
sretazione (id.), gli InsettI (P. 
C. Rougeot), i vertebrati infe-
rlori (R. Hainard), gli uccel-

II (O. Paccaud), 1 mammife-
ri (R, Hainard), le attlvlta 
umane (O. Paccaud) ed 1 par-
chl nazlonall. 

Bl tratta in sostanza di un 
testo con serieta, scientlfica 
ma con intento dlvuigatlvo, 
anche per il corredo grafioo e 
fotografico. • 

L'unlca pecca del libro, da 
un punto di vista italiano, e 
l'ottlca prevalentemente oltre 
alpina che viene adottata, sic-
ch6 una serle dl fenomeni e 
manifestazionl naturali vengo
no descritti rlferendosl a to
ne poco note oppure ad un 
versante geologlcamente me-
no affascinante di quanto non 
appaia (e non sia) quello no
stro, a sud delle Alpi. 

Titoli di narrativa e poesia 
(Redaz.) — Una breve nota 

per il lettore che ha fretta, 
una segnalazione di aicuni H-
bri di narrativa e poesia, nuo
vi o riedltl, usciti In questi 
giorni. 

Comlnciamo con una lode-
vole iniziativa di FABBRI che 
pubblica nella collana aClas-
sioi della societa ltaliana» 
quel a Fermo e Lucia » di Ates-
sandro Manzoni (pp. XXVIII 
+ 576, L. 4500) la stesura che 
precedette 1 Promessi sposi. 
EINAUDI ha rlstampato una 
specie dl «capofila», usdto 
20 anni fa da Guanda: si chia
ma Misteri dei minister!, di 
Augusto Frassinetti (pp. 294, 
L. 4000). Moltl lo rlcorderan-
no: era il libro che «demo-
liva» quel nuclei kafklanl 

(come dice oggi Calvino nella 
pxesentazione all'edizione ei-
naudlana) della burocrazia ita-
liana. 

Da FELTRINELLI, In edi-
zione eoonomica (pp. 370, Ure 
1500) rlappare II be! libro del
la Plvano Poesia degli ultimi 
americani una versions italia-
na con testo a fronte di 29 poe-
ti USA, da Ginsberg a Ke-
rouac, da Ferlinghetti a 
Whalen. — - -., . , , • 

Mario Signorino ha scritto 
per la collana « Sottoaccusa» 
di FABBRI 11 massacro di Bar
celona (pp. 148, L. 1000) un 
testo-documento sui tragici 
fatti del maggio 1937 nella 
grande citta spagnola, duran
te la guerra civile. 

Una tragica vicenda del '43 
ENZO DE BERNART, < Da 
Spalato a Wietzendorf s, 
Mursla, pp. 190, L. 3500 

(Marcello del Bosco) — H 
sottotitolo del libro e « Storia 
degli internati militari Italia
ns B: e in effetti si tratta di 
una documentata, sofferta, 
rievocazione delle tragiche vi-
cende della divisione « Berga
mo ». che nel'43 si trovava 
di stanza a Spalato. Sfilano, 
in queste pagine, la confusio-
ne e l'incertezza che domina-
vano negli alti comandi dopo 
1*8 settembre; l'eccidio di 49 
ufficiali italiani da parte del
le SS della divisione vPrinz 
Eugen»; il rifluto della gran 
parte degli italiani a colla-
borare con 1 nazisti, scegllen
do piuttosto la prigionla; e 

infine gli orrori dei camp! di 
concentramento In Polonia e 
In Prussia. Vi e inoltos una 
appendice ricca di document! 
inediti, che precisano le ciroo-
stanze narrate. Lo scopo prin
cipale di de Bernart — auto
re insieme a Ruggero Zan-
grandl e Luigl Squarzina del 
lavoro teatrale « 8 settembre » 
— e comunque quello dl met-
tere in luce come attraverso 
la retorica del regime, l'esal-
tazione dl falsi «valori*. si 
cercasse di trasformare ml-
gliaia di italiani in dodli stru-
menti dei nazisti. E nonostan
te questo la presa di coscien
za, da parte della maggio-
ranza dei giovanl, della fero-
ce natura del nazlsmo, e del
la necesslta dl ribellarsi, an
che a costo della vita. 

La crisi del Rinascimento 
E. SCARANO LUGNANI, 
• Guicciardlni e la crisi 
del Rinascimento », Laterza, 
pp. 173, L. 2091 

(Gianfranco Berardi) — Fra 
gli ultimi cestrattin economid 
della «ULv questo va segna-
lato perche offre' materlale 
interessante per comprendere 
11 tramonto degli ideal! repub-
blicani della « citta-stato » nei 
quadro piu generate della fi
ne deU'ihdipendenza del siste-
ma degli stati italiani cosl 
come si era stabilito nella se
conda meta del secolo XV. II 

_centro e dato soprattutto da 
"problem! storiografici e di 
jpenslero politico. Piu di una 
meta dell'opera e dedlcata * 
Francesco Guicciardlni, di cut 
si rllevm un peaslmlsmo cosl 
radicate tale da escludere, da 
un lato, «ogni spinta posltlva 

aU'azionev e da evltare, dal
l'altro, a ogni inflessione mo-
ralistica ed ediflcante*. Am-
pio spazio e anche eoncesso 
a! problem! dello stato e del
la storiografia a Flrenze du
rante e dopo la caduta della 
repubblica sicure le pagine 
dedicate a Donato Glannottl, 
rultimo cancelliere, di cui ri-
corre il quarto centenarlo del
la morte.' H volume si con
clude con slntetici paragrafi 
su Camilk) Porzio e Paolo 
Grovlo. Quest'ultlmo, conside-
rato da moltl critici ntent'al-
tro che come «scrittore vena-
le e ricattatore », e proposto In 
chiave piu articolata e com-
plessa, come un «t Intervlsta-
tore e reporters curopeo le 
cut opere offrono un'impor-
tante documentaiione 
lfcUlca. 
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La Corte dei 

Conti contro 
i mercanti 

di celluloide 
IA notlzln, rlportata su que-

ste stesse colonne alcuni gior-
ni or sono, della declslone 
della Corte dei Contl di bloc-
care le erogazioni del contri-
but! prevlstl dalla legge sul-
la cinematografia ad oltre 
trenta film di coproduzione 
italo-francese e le indlscrezlo-
nl in merito alia possibility 
di un'estensione del provve-
dlmento sino a coinvolgere le 
coproduzionl con eltre nazlo-
nallta, suona come una clamo-
rosa conferma alle denunce 
che i partiti della sinistra. II 
nostro in prima linea, le as-
sociazioni democratiche, I sin-
dacatl portano avantl da annl. 

Nel rlllevo della Corte del 
Contl vl sono affermazlonl 
che condannano gll attuall 
meccanismi leglslativl. definl-
ti iniqul e anacronlstlct. e U 
rapporto tra pubblici poteri 
e lndustrla clnematografica, 
rlconosciuta come la «piu 
sovvenzionata del Paese ». So
no parole che debbono aver 
fatto l'effetto di una vera e 
propria doccia fredda su 
quantl sono solltl sclacquar-
sl la bocca con i merltl «cul-
turali» e «informativl» dl 
cui sarebbero portatorl 1 mer
canti dl celluloide, per non 
parlare dl coloro che da an
nl osano blaterare dl "ini
qul pedaggl» impost! dallo 
Stato al cinema. 

Abbiamo dimostrato piu vol
te, elf re alia mano. che le 
cose sono ben diverse, per 
cul le osservazioni della Cor
te del Contl non ci hanno 
affatto sorpresl. E' noto. che 
l'attuale normazione assegna 
ai film nazionall e a quelli 
« nazionalizzati » (pellicole di 
coproduzione a partecipazio-
ne nazionale o dl altri paesl 
della Comunita Economlca 
Europea) un contributo sta-
tale pari al tredici per cento 
degll incassi commercial! lor-
di dei primi cinque annl dl 
programmaztone. Attraverso 
questo meccanismo, mlliardi 
e mlliardi vengono regalatl al 
film dl maggior successo. a 
quelle stesse opere che meno 
hanno bisogno e meno meri-
tano gli aiutl statali. Si pen-
si che. rlmanendo nel ristret-
to campo della nuovlssima 
produ2ione, film come Tony 
Arzenta. Anastasta mio f rat el-
lo, II colonnello Buttiglione, 
La polizia incrimina. la leage 

assolve, Paolo il caldo, Una 
donna e una canaglia. hanno 
maturato in poche settimane 
11 diritto a un totale di con-
trlbuti largamente superiore 
al mezzo miliardo. 

In altre parole, lo Stato re-
gala declne e declne dl ml-
lloni a prodotti dozzinali o a 
film che non vanno oltre la 
piatta routine mercantile. 

Sono gli stessi poteri pub-
bltci a non porre alcun ar-
gine a questa vera e propria 
riserva speculativa; si pensi 
che si giunge all'assurdo dl 
inscrivere nel bilancio di pre-
visione del Minlstero del Tu-
rismo e dello Spettacolo una 
spesa presunta di 13 mlliar
di per « contributi ai film na-
zionali lungometraggi», quan-
do basta moltiplicare gli in
cassi forniti dalla SIAE per 
la percentuale dl legge (tredi-
ci per cento) per tfungere 
ad un esborso certo dl 17 mi-
liardi e 700 milioni. 

Ognl anno i'erario versa ai 
produttori circa diciotto mi-
liardi. ma questo non e il 
solo aiuto che la cinematogra
fia ottiene dalla finanza pub-
blica: vi sono le somme a so-
stegno delta speciale sezione 
della Banca Nazionale del La-
voro per il credito cinemato-
grafico (tre mlliardi e 700 
milioni). i premi di qualita, ai 
film e ai documentari (piu 
di un miliardo e 600 milio
ni). le sowenziom al fondo 
speciale per lo sviluppo e il 
potenziamento di varie atti-
vita cinematografiche (un mi
liardo e 670 milioni). i con
tributi a favore degli autori 
di film nazionali (piu di mez
zo miliardo). gli abbuoni era-
rlali agli esercenti. Questi ul-
timi si aggiravano. prima del
la detassazione entrata in v»-
gore quest'anno, attorno ai 
dodici mlliardi e mezzo e do-
vrebbero ridursi a 7-8 miliar-
di-

In definitlva, escono dalle 
casse pubbliche ogni anno cir
ca 35 miliardi, oltre ai non 
meno consistenti esborsi a fa
vore degli Enti cinematografi-
ci d: Stato (oltre quaranta 
miliardi in cinque anni). Con 
tro questa congrua spesa sta 
un introito flsoale che. que 
st'anno. si aggirera presumi-
bilmente attorno ai trenta mi 
liardi. Come si pud no tare 
dalla comparazione di queste 
cifre vi e un forte scompen-
so tra cio che i'erario ver
sa alFindustria cinematografi-
ca e quanto gli spettatori pa-
gano come imposta sugli spet-
tacoli (si tenga preeente che 
i contributi vanno solo alia 
lndustrla nazionale. mentre il 
prelievo fiscale riguarda gli 
incassi di tutti t film). 

Sono dati che confermano 
oltre ogni dubbio le afferma-
zioni della Corte dei Conti. 
Tuttavia blsogna guardarsi 
dall'interpretare in modo mo-
rallstico queste cifre. caden-
do nella trappola delle predi-
che lamalfiane. II vero pro-
blema non e la quantIta di 
denaro sborsata daU'erario. 
bensl i criteri che ispirano 
l'azione pubblica nel settore. 
Pin quando si continuera ad 
agevolare la speculazione (in 
questa direzione la Corte dei 
Conti trovera nel settore del
le coproduzionl un terreno 
quanto mai vasto e pieno di 
incredibili asorpresea) e ad 
appoggiare le scelte dell'lm-
prendltoria privata, 1 moltl ml
liardi gettati nel settore cine-
matografico saranno solo un 
colossale e vergognoso spreco 
di ricchezza. 

I/intervento dello Stato nel 
cinema e giustif'cato dalla rl-
levanza soclale del film quale 
canale di comunlcazione e di 
ricerca espresslva e su que-
•ti principi deve modellarsl 
liuione pubblica 

Umberto Rossi 

Riuscita esercitazione 
i 

• — i. i - ! 

all 'Accademia d'arte drammatica 

Una grande lotta 
storica in una 

partita a scacchi 
Un testo «politico» di Thomas Middleton, cen-
trato sul confiitto tra Inghilterra protestante e 
Spagna cattolica tra XVI e XVII secolo, messo 
in scena con convincente risultato da Ronconi 

E' un peccato che le «eser-
citazlonl dl lavoro scenico» 
dell'Accademla nazionale d'ar-
te drammatica abbiano, in ge-
nere, vita breve, mentre spes-
so meriterebbero dl durare 
piu dl certi spettacoli « rego-
larl ». Dlclamo. nel caso sped-
flco, della rlpropodta dl Parti-

Un'« opera 
folk » in 

preporazione 
a Pistoia 

PISTOIA. 26. 
Sono comlnclate al Teatro 

Comunale Manzonl dl Pistoia 
le prove dl Ingiustizla assolu-
ta, opera folk per attorl. grup-
po folk e bande muslcall, ispi-
rata a Sergio Liberovici ed 
Emilio Jona da una serie di 
material! sulla classe operaia 
raccolti in varle parti d'ltalia 
— ma soprattutto riguardanti 
le condizioni dl lavoro nel'e 
fabbriche del triangolo indu-
striale — e che sara interpre-
tata dal Canzoniere Interna
tionale e dal Duo di Piadena, 
con la regia di Massimo Ca-
stri. 

Contemporaneamente alle 
prove, e cominciata, nel ter-
ritorio comunale, quell'attivi-
ta di « animazione culturale » 
che e uno dei presupposti 
deU'intera operazione piodut-
tiva che vede consociati, co-
m'e noto. insleme con la com-
pagnia, il Teatro Comunale 
di Pistoia e la Regicne To-
scana. 

li'Ingiustizia assoluta nasce 
infatti nco solo come esperi-
mento drammaturgico con
dotto attraverso la muslca 
ed affidato ad un gruppo di 
cantanti folk, ma anche come 
esperienza di vitalizzazlone 
culturale nel territorio. Le 
due bande muslcali cittadine, 
la «Borgognoni» e la « Ma-
bellini». collaboreranno. ad 
esempio. In funzione non tra-
dizionale, alia realizzazione 
dell'opera 

Nel quadra di queste ini-
ziative — che sono program-
mate con la collaborazione 
dell'ARCI — e da segnalare 
l'lntervento di un gruppo di 
operal della Breda di Pistoia 
alle prime sedute dl lettura e 
di discussione del testo. Sa-
ranno infatti i lavoratorl del
la fabbrica pistoiese ad usu-
fruire di una delle prime re-
pliche deU'Ingiustizia asso
luta il cui debutto e previsto 
per il 5 genrwio al Comunale. 

Cinema 

Contratto 
carnale 

I capitallsti africanl hanno 
imparato la lezlone degli ex 
colonizzatori, e aH'occasione 
sono capaci di dar loro qual-
che punto. Questa la disin-
cantata morale del film di 
Giorgio Bon tempi: dove si 
racconta come un affarista 
delle nostre parti, tal Donati. 
nceva pan per focaccia da 
Kofi, giovane e brillante in-
dustriale del Ghana, e sia co-
stretto a firmare quivi un 
contratto alle peggiori con-
dizioni. Vero e che 11 Donati, 
facendo sospirare la propria 
presenza. ha mandato in a-
vanscoperta un quartetto dei 
piu scombinati (due uomini 
e due doraie). pensando d: ri 
solvere tutto al vecchio mo
do con la corruzione e ma-
gari con la brutalita. Ma il 
Kofi e un tipo intelligent* e 
fascinoso: tra 1'altro. simu-
Iando di essere un proprio 
semplice funzionario, sbef-
feggia i manutengoli dell'lta-
liano. e si porta a letto per 
amore Tamichetta Ui cestui 
(che gh era destinata si. ma 
al fine di abbassare il prezzo 
del negoziato). 

Insomma. la tesi di cui al-
l'inizio e dimostrata abba-
stanza tortuosamente. attra
verso un arzigogolo narrativo. 
e pagando rinevltablle scotto 
alle convenzioni di stampo 
eroticaesotlco. Tuttavla, que
sta T opera seconda» del re-
gista (la prima. Summit, ri-
sale al 1968) comprova una 
certa onesta delle intenzioni 
di fondo e una discreta sciol-
tezza del mestiere. rinvenibi-
le forse piu negli scorci se-
midocumentari. a volte effi-
caci (direttore della fotogra-
fia a colori e Erico Menc-
zer), che nel dialoghi alquan-
tO COTTiVl. 

Calvin Lockhart e 11 prota-
gonista nero, sobrlo e funzio-
nale. G!i ten?on dletro con 
un po' di affanno Oeorge 
Hilton, AniU Strindberg, 
Yanti Somer, Franco Qior-
nelli. Quanto a Enrico Maria 
Salerno (il Donati), appare 
fisicamente nella storia per 
una mezz'oretta; che, dato il 
genere di prestazione, ci sem-
bra la mlaura giusta. 

La colonna sonora altema 
regirtrazionl «sul posto», an
che suggestive, a un tern* 
con variazloni di Biz Ortola-
ni, che e sempre quello, eter-
no, di More. 

• g . sa. 

ta a scacchi dl Thomas Mid-
dleton. fatta dal reglsta Luca 
Ronconi con gll ulllevi della 
scuola teatrale pubblica. 

Dl Thomas Mlddleton (1580-
1627), Ronconi aveva annl or 
sono messo In scena con giu-
sto successo / Lunattcl. Rlspet-
to a quella tragedla, Partita a 
scacchi e opera mlnore, ma 
curioslsslma. Slamo Infatti qui 
a un'allegorla del confiitto tra 
l'lnghilterra protestante e la 
Spagna cattolica. anzl a un 
« cartellone dl propaganda po-
lltica» (Gabrlele Baldlnl), il 
cul scopo era di celebrare lo 
scampato pericolo dl un'allean-
za dlnastlca fra le due monar
chic, ipotizzabile nel ventilato 
matrlmonlo fra il princlpe di 
Galles (futuro Carlo I) e Tin-
fanta. L'argomento doveva es-
sere popolare, e le allusioni 
ben evident!, poich6 dopo al-
cune applauditissime repllche 
(correva l'anno 1624) la rap-
presentazlone fu sospesa, il 
teatro chluso, gli attori multa-
ti, il copione sequestrate e 
l'autore dovette rendersi latl-
tante (erano state accolte, in
somma, le • rimostranze del-
l'ambasclatore spagnolo a Lon-
dra). 

In Partita a scacchi, l'lnghil
terra s'incarna in un Re Bian
co. un Vescovo Bianco, un Ca-
vallere Blanco, un Duca Blan
co, una Reglna Blanca, e nelle 
loro Pedine. La Spagna e slm-
boleggiata da un numero piu 
o meno corrispondente di 
«pezzi» neri. Ispirate dallo 
stesso Ignazio di Loyola, le Pe
dine Nere sciorinano tutto il 
repertorio delle furberie e ma* 
lizie gesuitiche. Ne fa le spe-
se, in particolare, la Pedlna 
della Regina Blanca. insidiata, 
calunniata, sempre a rischio 
di perdere la purezza e l'ono-
re. L'inganno, la simulazione, 
il tradimento sono le armi 
preferlte dei Neri, e e'e pure 
un Vescovo grasso, voltagab-
bana emerito, che passa nel 
loro campo dopo aver scritto 
contro di essi ponderosi libel-
li, dispostissimo ora a ri pete-
re le proprie esiblzion! di pen-
nivendolo a danno di un diffe-
rente awersario. 

Bisogna tuttavia sottolineare 
che gli stessi Bianchi agiscono 
d'astuzia. II Cavaliere Bianco 
e il Duca Bianco fingono di 
lasciarsi sedurre dalle proffer-
te del Neri, ma, una volta 
giunti nel cuore del nemico, 
lo pongono in scacco. 

A Ronconi, pensiamo, non 
interessa tanto il quadro poli
tico, in senso stretto, della si-
tuazione (peraltro difficilmen-
te traducibile, oggi, in tutti i 
suoi aspettl), quanto 11 tessu-
to dl ricatti, menzogne, provo-
cazioni, corruzioni, obllquita 
che avvolge e sostiene l'appa-
rente limpidezza geometrica 
del « gioco ». Ancora una volta 
il suo sguardo scruta l'infer-
mita segreta deU'uomo, la ma-
lattia che si cela dietro il sem-
biante di salute e di baldanza 
dell'eroe, l'impotenza racchiu-
sa nella smania di potere. Ne 
consegue che i momenti piu 
riusciti dell'« esercitazione » 
sono quelli nei quail questi 
motivi si fanno piu espliciti: 
si veda, ad esempio, la ssena 
dell'orgia. 
> La forma dell'insleme e ac-

centuatamente plastica, vusua-
le. La struttura lignea (a cura 
di P. Luigi Pizzi) su cui muo-
vono gli attori comprende una 
pedana rettangolare — prolun-
gabile sullo sfondo in uno spa-
zio ulteriore. dal quale sono 
poi introdotti i rari attrezzi — 
e una passerella a modo di 
croce, che giunge fin quasi al-
1'altro capo della stretta sala 
(parliamo del teatnno roma-
no di via Vittoria). La dina-
mica dello spettacolo e com-
plessa e raffinata; e dei gio-
vani interpret i sono messi in 
rlsalto piu II ge3to. l'incedere. 
la capacita di espressione cor-
porea. che le qualita vocali. 
Per varieta e ricchezza di ta-
lento e per6 da citare Mauro 
Avogadro. cui e toccato del 
resto il personaggio piu bello 
del dramma: quello del Cava
liere Nero, sorta di piccolo 
Mach'avelli dalle mille risorse, 
volpino e strisciante. ma non 
privo d'ironia. e in fondo sim-
patico. Abbighato in foggia 
ottocentesca (i costumi spa-
ziano per qualche secolo) ci 
reca un'immagine gia piu vi-
cina a noi. e fertile di sugge-
stioni attuali. Ha qualcosa. 
anche, di certe diaboliche fi
gure. dagli attegglamenti umi-
?i e dall'animo per\-erso. dei 
romanzi di Dickens 

Altri nomi da tenere a men-
te: Elisabetta Pedrazzi, che ha 
stoffa e mezzi di grossa carat-
terista, Stefanla Marrama, An-
tonello Passarl. Remo Girone. 

Aggeo Savioli 

Migliorano 
le condizioni 

di Weissmuller 
LAS VEGAS, 26 

Starmo migliorando gradual-
mente le condizioni di Johnny 
Weissmuller, U popolarlasimo 
lnterprete delle avventure dl 
Tarzan. Perd egll non e sta
to ancora dichiarato fuori pe
ricolo. 

n seaaantanovenne attore — 
oom'e noto — er« atato ricove-
Tato al Nevada Memorial Ho
spital in seguito a una caduta 
nella qual« aveva riportato la 
frattura ad una costola. 

Era stato distrutto dal la guerra 

Riaperto a Bucarest 
il Teatro Nazionale 

A' 
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Dal nostro corrispondente 
BUCAREST, 26. 

Quasi trent'anni dopo la dl-
struzione dell'antico edlficio 
provocata dalle bombe, Bu
carest ha nuovamente ora il 
suo Teatro Nazionale. L'lnau-

f razione della sala magglore 
avvenuta con la parteclpa-

zione del presidente Ceause-
scu e di tutti gll altri mas-
simi dirigenti del Partito e 

dello Stato. 
II nuovo, moderno edlficio, 

' che sorge nel • cuore di Bu-
caTest. copre un'area comples-
siva di oltre dtecimlla metrl 
quadrati e nelle tre sale pos-

, sono venire ospitate plu dl 
2.000 persone. In quella prln-
clpale — quattromila metrl 
quadrati — ci sono post! a 
sedere per 940 spettatori. 

Nella sala studio, la secon
da per ampiezza, con circa 600 

post! a sedere, 11 paicosceni-
co e componlblle: con un sem
plice gioco di bottoni. si pu6 
trasformare l'ambiente da 
area romana In teatro elisa-
bettlano o in sala all'ltallana. 

II palazzo dispone inline di 
una sala sperimentale. 

s. g. 
NELLA FOTO: il ricostrui-

to Teatro Nazionale di Bu
carest. 

L'opera ha aperto la stagione a l Regio 

I Lombardi di Verdi 
documento su un'epoca 
II maestro Cillario, coadiuvato dalla Scotto, da altri buoni 
cantanti e dal regista De Tommasi, ha condotto vittorio-
samente in porto un non comodo carrozzone teatrale 

Dal nostro inviato 
PARMA, 26 

Votato alle glorie verdiane, 
11 Regio di Parma ha rischia-
to e vinto inaugurando la 
stagione - coi Lombardi alia 
prima crociata. • Sperlcolata 
inlziatira, si pub ben dire, 
non solo perche i Ijunbardi 
sono un'operona che impegna 
a fondo le Yisorse d'un tea
tro — solisti, coro, scene — 
ma perche sono una delle piu 
sciagurate opere di Verdi, co-
si brutta, rozza. banale da 
spree-are tutti gli aggettivi 
peggiorativi del dizionario. 

Per tre quarti sembra un la
voro scritto da un musicista 
che si diverta a parodiare Ver
di e, in fondo, 6 proprio cosl, 
salvo che l'autore della paro-
dia e Verdi stesso. appena 
trentenne, che sta rifacendo 
sotto altro nome il Nabucco 
per ribadire 11 chiodo del 
successo. 

Comprensibile aspirazlone. 
Dopo gli inizi contraddittori 
delYOberto e del Ftnto Sta-
nislao. 11 Nabucco e l'opera 
che il 9 marzo 1842 consacra 
alia Scala il genlo di Verdi. 
II • giovane musicista ha sco-
perto la formula che piace al 
pubblico- soggetto storico con 
movimenti di massa, passloni 
Incandescent! e un pizzico di 
patriottismo risorgimentale 
simboleggiato in un popolo e-
letto che attende il riscatto. 

Questa formula e andata 
bene una volta e andra me-
gllo la seconda. ed ecco i 
Lombardi In cui gli italiani. 
anzi I mllanesi, appaiono in 
scena in prima persona e su-
perano i contrast! famigliari 
nella llberazione della Terra 
Santa. II libretto del Solera 
deriva da un poema di Tom-
maso Grossi. capasaldo della 
nuova scuola romantica. e sin-
tetizza in quattro atti gli ef-
fetti che Toriginale dlluiva in 
ottave di imitazione tassesca. 

Nel travaso la vlcenda si 
svolge in caricatura: l'amore 
dei due fratelli per la mede-
sima ragazza. la falsa riconci-
liazione vent*anni dopo. 1'am-
mazzamento del padre - per 
isbaglio. la crociata in cui la 
ftglia diletta si innamora di 
un musulmano convertendolo 
In punto di morte. la presa di 
Gerusalemme col traditore 
parriclda che si redime sca-
kindo Tempio muro e via di
ce ndo. 
• Situazloni assurde e poesia 

grottesca che servono a Verdi 
come pretesto per un conti-
nuo moto di masse e di solisti 
tra concitati scontri musicali. 
E', nella oarte corale e spet-
tacolare. fa vecchia struttura 
del nfosi rossiniano che gia 
nel Nabucco s'era caricata di 
fermentl romantici e che qui 
viene sovraccaricata nel tor-
rentizio precipitare di effetti 
senza causa. 

II ricalco, proprio perche e 
tale, deve venir rafforzato. 
appesantito con gaglioffa in-
differenza di fronte al buon 
senso e al buon gusto. Pur-
che funzioni. E nel 1S43 fun-
ziono: il pubblico rest6 a boc
ca aperta davanti al barac-
cone delle meraviglie scenl-
che e muslcall, cosl come og
gi si lascia stupire dal kolos-
sal cinematografici. Poi, na-
turalmente. venne lasciato m-
dere. Quando Verdi tent6 di 
riutillzzare i Lombardi per 
Parigl. nel 1847, con nuovl 
pezzi e un nuo\ro titolo (Je
rusalem) fu un mezzo fiasco: 
1 tempi erano camblati ed 
egll stesso aveva tratto, e 
stava traendo, ben altra so-
stanza dal romantlcUmo risor
gimentale. Oggl, a parte un 
paio dl paffine rimaste Xatno-

se, quest'opera e soltanto un 
documento di un costume, di 
un'epoca in tumultuosa evo-
luzione. • 

In questo senso la rappre-
sentazione di Parma si giu-
stifica. Vigorosamente soste-
nuta sul piano vocale. con 
un'orchestra in parte rinno-
vata (sotto la guida sicura di 
Carlo Felice Cillario) e cori 
bene Lstruiti da Edgardo 
Egaddi, l'opera avrebbe dovu-
to trovare una cornice spet-
tacolare sobria e stillzzata. 
E. In effetti. questa e l'inten-
zione che guida la scenografia 
geometrica di Antonio Ma-
stromattei e l'impostazione 
registica oratoriale di Beppe 
De Tommasi; un'intenzione 
che sovente si perde, soprat
tutto nella parte registica. 
in dettagli da piccolo raccon-
to, banali quanto i versi del 
buon Solera da cui prendono 
spunto. 

Comunque quel che conta e 
la parte muslcale. E qui ha 
domlnato. non .occorre dirlo. 
Renata Scotto che, con gli 
anni. ha sostituito alia tra-
sparenza dei filati un dram-
matico vigore. vocale. servito 

anche questo da una prodi-
giosa tecnica. A suo fianco, 
11 tenore Jose Correras prodi-
ga gli squill! dl una giovanile 
potenza. accompagnata a un 
iimbro chiaro e Intenso. nono-

.stante qualche durezza nei 
passa ggi destinata a passare 
o (speriamo di no) ad aggra
vant col tempo. II resto del
la compagnia e tutto su li-
velli di buon decoro: Mauri-
zio Mazzieri, un robusto Pa-
gano, pur con qualche sciat-
teria; Bernardino Trotta, 
convincente Alvino. la brava 
Anna Maria Borrelli (Violin-
da). Franco Federici (Pirro). 
Mario Carlin, Bruno Grella. 
Rina Pallini. Efficaci. come 
abbiamo detto. il coro ap
plaud ito a scena aperta dopo 
YO Signore e rorchestra col 
primo violino Astorre Ferrari, 
che ha ottenuto anch'egli un 
personale successo con l'a 
solo del terz'atto. Cillario ha 
ben regolato 1'assieme con-
ducendo vittoriosamente In 
fondo il non comodo carroz
zone. E il pubblico ha ap
plaud ito con calore. 

Rubens Tedeschi 

Mostre a Roma 

Barnes: un 
americano 
in Umbria 
ROBERT BARNES - Galle-
rla t i l Fante dl Spadfl», 
via Rlpetla, 254; flno al 5 
gennalo; ore 10-13 • 17-19. 

II giovane plttore america
no Robert Barnes, che vlve 
In Umbria, a Monte Acuto, 
ed e artlstlcamente vlclno a 
James < McGarrell, espone a 
Roma una decina dl pltture 
recentl alcune delle quail han
no flgurato, ad Arezzo, alia 
mostra « Una corrente amerl-
cana ». Accompagnano le gran-
dl pltture del plccoll acquarel-
11 che sono, perd, a volte, 
plu infuocati di fantasia e dl 
vision!. Barnes appare come 
un pittore sempre piu sepa
rate, per pensleri e plttura, 
dall'amblente americano. Du
ra, forse, In lul, qualcosa del
la contestazlone soclale del 
modo dl vita americano che 
fu. alle orlglni di quella che e 
delta la «Scuola dl Chica
go », del pittore Philip Guston 
prima che diventasse as trat

to. Barnes e un post-lmpres-
slonlsta, un fauve niatissla-
no. dall'immaginazione social-
mente accesa. 

Ama dipingere la vita quo-
diana, le persone famigliari e 
amiche, gll internl fittl dl sog-
gettl. oppure certe aperture 
sul paesagglo umbro e sulla 
lontananza degll astrl con un 
dellcato sunbollsmo, con con
tinue interrogazlonl sul sen
so attuale deU'esistenza: e un 
affettuoso umanista che ama 
la dimenslone naturale ed e 
sconvolto dalla violenza del 
conflittl di oggi. Questo non 
gll impedisce, certo, dl dipin
gere un bel quadro come 
« Africa » figurando un negro 
che entra nella nostra vita 
saltando la slepe di casa e 
accendendo lo spazio dl colori 
incandescenti 

Barnes e un buon colori-
sta sulla linea della gioia dl 
vivere matissiana, in partico
lare del Matisse dei quadri 
di soggetto arabo, ma tende 
a sovraffollare di oggetti 11 
quadro, a fare dell'lmmagine 
una giungla quotidiana, una 
sorta di soffitta psicologica 
(e piu essenziale, invece, In 
alcuni acquarelli con case che 
vanno a fuoco). II risultato 

, pittorico e, si, un'immagine 
ardente ma intricata e fatta 
antica di mediazioni di ogni 
genere e anche cid che bru-
cia. in senso soclale e mo
rale. nei pensierl del pittore 
si disperde e perde forza nel 
decorativismo dell'insieme. Mi 
sembra, in definitiva, che que
sto. dotato artista americano, 
nel suo rifiuto del mondo 
americano, ami troppo inge 
nuamente l'Europa e l'ltalia 
e debba ancora fare delle scel
te essenziali, oltre 11 suo sen-
suale lirlsmo della natura me-
diterranea e del quotidiano. 

da. mi. 

Complesso 
peruviano 
in Polonia 

VARSAVIA, 26 
« Orfeo », 11 piu grande com

plesso di musica vocale peru
viano, uno dei piii Important: 
in tutta l'America del Sud, 
e stato invitato dal Ministero 
della Cultura polacco a parte-
cipare ad un Festival interna-
zionale che si svolgera a Cra-
covia nella prima decade dl 
aprile 1974. 

II complesso, che oltre alia 
musioa folcloristica peruviana 
esegue numerose opere di mu-
sica classica mondiale. dara 
anche una serie di concerti a 
Varsavia ed a Poznan. 

Teatrino di Un. Due, Tre" 
Tognazzi. Vianello e... Stock 

di nuovo assieme 

t'^t 
t& ^ - : 

>-&f i ^^.t 

Nessuno Tavrebbe sperato: dopo quindici anni di «divorzio» 
artistico. Ugo Tognazzi e Raimondo Vianello ritornano a lava-
rare assieme per la Stock. In un'atmosfera di allegria e di 
buon umore, i due comici saranno gli interpreti, in una serie 
di divertentissimi Caroselli. della pubblicita e del successo 
dei Brandy Stock. 

Nella foto Tognazzf e Vianello sorpresi dall'obiettivo durante 
le riprese di un esilarante sketch 
Primo appuntamento davanti al televisore 5 gennaio 1974 

raai vj/ 

controcanale 
NATALE A DUE ' FACCE — 
Nemmeno la tre glorni nata-
lizia e riuscita a fornire al 
programmatori tv lo spunto 
per orgav.hzare alcune serate 
di decoroso intrattenimento, 
fatto salvo — naturalmente — 
il facile ricorso a vecchl clas-
s/ci del cinema. La TV, anzi, 
ha messo insleme quasi il 
pegglo di se stessa, proceden
do sul ritmo delle repllche, 
del. varieta dl seconda mano 
e addirittura rlcorrendo — 
ierl — al recupero di Viag-
glo Intorno al mondo ecce-
ztonalmente presentato in due 
tronconi, fra le ore 19 e la 
chiusura del programmi. Que
sto film avrebbe dunque do-
vuto essere il piatto forte del 
tradtzlonale mercoledl cine-
matograflco: ma occorre rl-
levare che si tratta dl uno 
spettacolo decisamente anti-
televtslvo. Viagglo lntomo al 
mondo, infatti, e un superco-
losso il cui pregio magglore, 
se cosl si pub dire, era la 
spettacolarita determinata 
dal debutto del superschermo-
panoramico-glgante-stereofoni-
co (il Todd-Ao, dal nome del 
regista del film, Michael 
Todd): ma questa spettaco
larita e completamente per-
duta nelle ridottisshne dl-
mensioni del teleschermo (in 
bianco e nero e, ovvlamente, 
non stereofonico). Per restore 
sul terreno cinematografico, 
possiamo dire che la tv di 
questi giorni si & salvata fa
cendo ancora una volta ri
corso a Chalie Chaplin: il rl-
torno dl Chariot sold a to (ac-
compagnato da una comica 
insolitamente lunga degll an
nl di Mack Sennet) b stato 
infatti I'appuntamento piii 
felice delle serate natalizie. 

In questo quadro, tuttavia. 
qualche novita non e manca-
ta e perfino di un certo co-
raggio. Ma — non a caso — 
6 stata regolarmente confi-
nata a chiusura di trasmis-
sioni, quando la grande mag-
gior ama del pubblico ha gia 
interrolto Vascolto. Diciamo 
del programma di Eduardo 
De Filippo (Pulcinella ierl e 
oggi), dei quattro Raccontl di 
Natale e della prima puntata 
dell'Arte di far rldere di Bla-
settl. 

Torneremo in seguito ad 
occuparci di quest'ultima 
(che proseguira per altre 
quattro settimane) e pensia
mo di poter dire rapidamen-
te di Eduardo: la sua storia 

della «maschera» Pulcinella, 
infatti, merlta sostanzlalmen-
te un caldo eloglo per I'intel-
Ugenza, 11 garbo, ta precisto-
ne narrativa con la quale 
Eduardo ha rlcostruito il rap
porto fra Napolt e Pulcinella. 

Ma lo spettacolo di Eduar
do 6 — diremmo — una ec-
cezione, mentre i Raccontl dl 
Natale (curatl da Pasqualino 
Fortunato) vogltono essere 
plu prosslmt ad una posslbile 
regola televlsiva. 

Essl, • infatti, svlluppano 
quattro momenti della vita di 
Gesii, tratti dal Vangelo dt 
San Luca ed elaboratt da 
quattro reglstl stranteri, te-
condo una strategia cultura-
leproduttiva gia sperimenta-
ta dalla TV in altre occasioni. 
II programma allinea cosl i 
nomi dell'indiano Kumar, del-
Vargentino Sabato, dell'un-
gherese Gyargyossy, del sene
galese Senghor con I'oblettt-
vo di fornire una interpreta-
zlone cattoltco-moderntsla del 
Vangelo. II risultato, purtrop-
po, e stato sostanzialmente 
infelice. Pur collocati in quat
tro contest! geografici diver-
st, i telefilm sembrano — In 
definitiva — monotone ripe-
tizioni di tradlzlonall «rac-
conti natalizi)>, appena inti7i-
tt nella buona volonta di co
lore la parabola evangelica 
nell'attualita o nel folklore, 
ma senza autentica ambizione 
dl critica sociale. Fa in qual
che misura eccezione il sene
galese Senghor che infatti 
non soltanto presenta, eviden-
tementc, un Gesii nero ma in
terpreta I'episodio della sua 
disputa al Tempio come una 
visita in un supermarket. Qui 
il Gesit giovinetto fa man 
basso di streime e dolciumi 
che poi dislribuisce, caccian-
do le guardie che vogltono 
fennarlo, ai bimbi poveri del
la sua citta. La Rai non ha 
avuto il coraggio di rifiutare 
questa versione, ma vi ha so-
vrapposto il commento di uno 
speaker che tende a ricon-
durla nei limiti del consueto, 
cosl da Imporre al pubblico 
una interpretazione Jorzata-
mente riduttiva. C'e forse, in 
questo piccolo episodio, la 
chiave per intendere il mo
do stesso — offensivamente 
conformista — in cui alia Rai 
intendono, anche come catto-
lici, il Natale televisivo. 

d. n. 

oggi vedremo 
IL LADRO DI BAGDAD (2°, ore 19) 

Realizzato nel 1924, questo film dl Raoul Walsh tratto da 
un adattamento dl Lotta Woods Isplrato alle Mille e una notte 
rappresenta uno del primi esperlmenti di colore (ma In TV 
nessuno potra accorgersene) della storia del cinema. Qui, il 
grande Douglas Fairbanks sr. al quale la rassegna e dedicata. 
e affiancato da Julanne Johnson, Snlte Edwards e Noble 
Johnson. Questa sera va in onda la seconda parte del Ladro 
di Bagdad: con un dlscutibile prowedimento, infatti, la 
RAI-TV ha dlviso il film in due tronconi e ha trasmesso 
la prima parte del film martedl scorsd. 

A TU PER TU CON LA COMETA 
(1°, ore 20,45) 

Va In onda stasera un programma Ci Mino Damato nel 
corso del quale 1 telespettatori vengono invitati al dibattito 
sulla ormai celebre cometa di Kohoutek, «presentata» nel 
servizio Operazione Cometa trasmesso 11 7 novembre scorso. 

VOCI PER TRE GRANDI 
(1°, ore 21,50) 

La rassegna per giovani cantanti lirici dedicata a Gaeta-
no Donizetti, Giacomo Puccini e Vincenzo Bellini prosegue 
oggi con un resoconto delle votazioni ed un breve incontro 
con il cantante segnalato dalla giuria quale «personalita ar-
tistica plu completa». 

RISCHIATUTTO (2°, ore 21) 
La neocampionessa del gioco a quiz condotto da Mike Bon-

glorno, Gabriella Mondello, sara sfidata questa sera da Gio
vanni Vianello — esperto In a storia di Venezla» — e dallo 
studente Domenlca Bagala, che rispondera a domande sulla 
Calabria, 

programmi 
TV nazionale 
1230 
1235 
1330 
14,00 
17.00 
17,15 

17.45 
18.45 
19.15 
20.00 
20,45 

Sapere 
Nord chiama Sud 
Teleglomale 
Cronache Italiane 
Teleglomale 
Alia scoperta degli 
anlmali 
La palla magica 
La TV del ragazzi 
Sapere 
Cronache italiane 
Teleglomale 
A tu per tu con la 
cometa 

21,50 Voci per tre grandi 
22,20 Prima visione 
2230 Telegiornale 

TV secondo 
18,15 Protestantesimo 
1830 Sorgente di vita 
18.45 Telegiornale sport 
19.00 II ladro di Bagdad 

Film. Seconda parte. 
20,00 Ore 20 
2030 Teleglomale 
21,00 Rischiatutto 
22,10 I cavalieri del clelo 

Telefilm. Regia di 
Francois Villiers. 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO - On. • , 
12, I S , 14, 15, 17, 19, V I e 
22.50| • , 0 $ ; Mattutino must-
cale; 6.50? Almanacco; 8,30: 
Canzoni; t i I I flrillo cantante; 
9,15: Vol «4 lot 10: Speciale 
GR; 11,20: Ricerca automa
tic*? 11.30: Ooart* •rosram-
mm 12,44: fetta note aette; 
13.10: I I 3iove4i; 14,10: 
Ruomiomo come «ta?j 14,45: 
Matfra Caarifti; 15,10: Per vol 
ftoranh l i t I ! •iraaota; 17.05: 
Poiarialata; 17,30: Pi on aw 
aae par i raaaxzi; I t : R*41o 
•oaaaal; 10.45: Italia dw le-
f o m 19,20: t a *—w caaneni 
itafiam; 19,50: Moment? mv-
attawT 20,20i Aatata • .rittr-
no; 21.15: Napatl i k m 
tawaoali 21,45* Le acletm rett-
taatka*; 22,1 Oi Moslca-7. 

Radio 2° 
GIORNALI RADIO - O n 7,30. 
• 4 0 . »,30, 10,30, 11,30, 
12,30. 13.30, 13,30, 10,30. 
10 ,30 ,19 ,30 , 32,30i 6: I I mat-
Haieret 7,40t l o o m i f n o : 0,14: 
Rnrthmeftlelae*? 0,40: Coma a 
e m a i l 0,S5t Svml m celerii 
9,10i Prima all iaaai<»ra> 9 ^ 5 : 

Ribaltat 9.50: Madre Cabrlei; 
10.35: Dalla vostra aartei 
12.10: Rejionall; 12,40: A l l * 
fradimentoi 13,35: Cantaatorf 
di tutti i Paesi; 13,50: Come 
e perche; 14: So 41 firit 14.30: 
ftesiOMli; 15*. Mnsica-Cinamai 
15,40: Cararai; 17,30: Specia
le GR; 17,50: Chiamate Roma 
3 1 3 1 ; 19.55. Meaia deiror-
chestra; 20.10: SaperaoniQ 
21,20: Gll MobWer, 21,3i« 
Pop-off. 

Radio 3° 
ORE • 7,05: TrumiMlonl tpa-
cialli 0,05: Filomaak*; 9,30i 
MMicfce cameritticbe; 10: Con
certo; 1 1 : Muslche 41 O. • * » -
tehade; 1 1 ^ 0 : I I dlteo in w 
trina; 12.20i MasidM itallanej 
13: Mosica nel tempo; 14,30: 
Maaica corale; 15,15: Paelct* 
clavicembalUticlie; 15,30: Con
certo sJntonicoi 17.20: F09JI 
d'albwm 17,35: Appaniamen-
to con N. Rotondo; 10: Too-
fours Paris; 18,20: MuSica 1*9-
eera; 18.45: a Ocell'aomo che 
naaca a tetlemma • ; 19,1 Si 
Concerto della s*»e» 19.45: 
MaraneriU da Cortona. maska 
di L. Retice; 2 1 : Glomale not 
Terzo; 22,25: Lertere M I p«a> 
taoraama. 
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Per fare uscire il Paese dalla crisi, proposte e iniziative del PCI Atroce fine di una piccina di 18 mesi a Cinecifta, la sera della vigilia di Natale 

FORTE MANIFESTAZIONE ALL'ATLANTIC 
Ha parlato il compagno Petroselli — Incontri di fine anno nelle sezioni del Partito — Ulteriori successi nel tesseramento 

Centinnia c centinaia di lavoratori, di 
giovani e di donne hanno partccipato do-
mcnica scorsa nel cinema Atlantic alia 
manifestazione promossa sni temi della 
crisi. le proposte e le iniziative di lotta 
del PCI per un mutamento negli indiiiz/.i 
politici del paese. Ha parlato il compagno 
Petroselli, segretario della Federazione, 
die dopo aver espresso la ferma denuncia 
e condanna dei comunisti per l'orrenda 
strage di Fiumicino ha insistito sulla ne 
cessita di andare a un cambiamento della 
politica del governo attraverso l'iniziativa 
incalzante del movimento unitario e di 

massa. ' • 
La manifestazione. nel corso della quale 

e stato proiettato il film * II caso Mat 
tei ». ha costituito anche un'ulteriore tappa 
nel tesseramento e proselitismo al partito 
e nella campagna di abbonamenti all'Unita. 
Hanno effettuato versamenti le sezioni di 
Torre Nova (13 tessere, superando cosl 
il 100^). Gregna (20 tessere). Nuova Tu-
scolana (33), Torpignattara (20). Prene 
stino Galliano (100 tessere suptiando il 50 
per cento dello scorso anno), lnoltre la 
cellula della Fatme ha raggiunto 60 abbo 
namenti all'Unita per il 1974. 

Si svolgono. intanto, nelle sezioni del 
partito gli incontri di fine anno e feste 
del tesseramento. Tra le iniziative in pro 
gramma: domanl, ore 17. alia sezione fer 
rovieri con Raparelli; ore 18, a Porta 
Maggiore. con Vitale; ore 19 a Porto Flu 
viale: ore 20 a Valmelaina: ore 17. a Vel 
letri. con Prisco; ore 15,30. a Ponte Mam 
molo. con Ciani; sabato 29: ore 19. a Tor 
bellamonaca, con Galvano: a Torrespac 
cata con Vichi; Appio Nuovo - Alberone 
con Vitale. 

La sezione Torrenova ha superato il 100 
per cento. Al di sopra del 70 per cento 

sono arrivate, con i nuovi tesserati di que 
sti giorni, le sezioni di Vescovio e di 
Manziana. 

I compagni di Civitavecchia con 810 tes
sere gia rinnovate si trovano al 63%. Altri 
tesserati in questi ultimi tre giorni sono 
segnalati anche dalle sezioni Prenestino 
(100). Monte Mario (66). Moranino (60). 
Monteverde Nuovo (50). Nuova Tuscolana 
(33). Montespaccato e Ludovisi ^0), Tor 
pignattara e Gregna (20). Trevignano (17) 
e Affile (16). 

Nelle foto: due immagini della manife 
stazione di domenica all'Atlantic. 

Importante e significativa esperienza democratica negli ospedali 

Bilancio «aperto» al Traumatologic 
E' stato discusso con i sindacati, la circoscrizione, le forze politiche, i dipendenti e i rappresen-
tanti degli utenti - La richiesta dei rappresentanti del PCI - Necessario un intervento della Regione 

Significativa iniziativa al 
Centro Traumatologico Orto-
pedico della Garbatella. II 
consiglio di ammuiistrazione, 
su richiesta dei compagni Mar
ietta e Parola, ha aperto il 
dibattito sui criteri di impo-
stazione del bilancio dell'ospe-
dale (previsione del 74) ol-
tre che ai sindacati dei la
voratori dipendenti, della cir
coscrizione comunale, ai par-
titi politici. aU'organizzazione 
sindacale provinciale e ai rap
presentanti. degli. utenti _nello 
intento'dlvatkiafe -ona" -verifi-
ca democratic^ def-cohtenuti 
del bilancio. r - , • - . 

Nella relazione introduttiva 
al bilancio il presidente del-
l'Ente prof. Caparoni ha cri-
ticato l'assenza da parte del
la Regione di una reale pro-
grammazione sanitaria auspi-
cando la realizzazione dei 
comprensori sanitari. Lo sfor-
zo deH'amministrazione — ha 
detto Caparoni — mira a tra-
sformare l'ospedale da spe-
cialistico a polispecialistico. II 
prirao obiettivo e quello di un 
miglioramento dei servizi sa
nitari interni con un incre-
mento delle potenzialita degli 
impianti ed una riduzione del 
lavoro straordinario. Si avra 
cosi una elevazione qualitati-
va dell'assistenza e l'esalta-
z'.one del ruolo che deve svol-
gere l'ospedale quale servizio 
pubblico. Deve essere chiara 
la coscienza che il ma la to non 
e un oggetto, ma un uomo, ed 
un uomo che in particolare si 
trova a soffrire di un male 
che l'ospedale deve provve-
dere a curare nel migliore dei 
modi. Alia Regione l'ente ha 
segnalato le proprie esigen-
ze e dalla Regione si atten-
dono i mezzi adeguati. 

f L'ente assume anche l'im-
pegno — ha continuato il pre
sidente del CTO — per una 
qualificazione dei propri di
pendenti mtdiante l'istituzio-
ne di corsi di aggiornamento 
ed il funzionamento delle 
scuole per i tecnici della ria-
bilitazione motoria e per mas-
sofisioterapisti. Sara possibile 
anche l'attuazione di scuole 
per infermieri professionisti. 
per infermieri generici e per 
tecnici di radiologia. 

Esiste anche la necessita di 
cxeare strutture dipartimenta-
li nel settore sanitario, con la 
loro sperimentazione a partire 
dal 74 nel settore delle tera-
pie d'emergenza. Sempre dal 
prossimo anno sara introdotta 
la meccanizzazione di alcuni 
servizi, quali la contabilita fi-
nanziaria e la gestionc della 
spedalita mediante un apposi-
to centro di elaborazione dati. 
Dal primo gennaio sara abo-
lito il reparlo paganti di pri
ma e seconda classe. 

II secondo obiettivo e lo 
sviluppo dell'unitarieta e del
la globalita deH'intervento sa
nitario nei suoi tre momenti 
della prevenzione, della cura 
e della riabilitazione. In que-
sto quadro vanno callocati 
gH impegni per l'incremento 
dell'attivita ambulatoriale (a-
pertura degli ambulatori nel 
pomeriggio) non solo come 
trattamento di seconda istan-
za, ma anche come svolgi-
tnento di attivita sanitaria 
preventiva attraverso centri 
per la medicina sociale (cen
tro della medicina del traffi-
co: centro per la medicina 
del lavoro; conirollo medi-
f § nelle scuole per le defor-
mazioni ortopediche dei bam
bini; corsi per soccorritori 
del traffico). 

D presidente del CTO ha 
quindi precisato che nel cam-

po della medicina preventiva 
la competenza a gestire i re-
lativi servizi spetta agli en-
ti locali. 

II terzo obiettivo e quello 
del miglioramento qualitati
ve e quantitative dell'assi
stenza ai paraplegici e tetra-
plegici ricoverati presso il • 
centro di Ostia. A questo sco1 

po sono necessari massicci' 
investimenti ed una visione 
regionale del problema. Le 
attuali strutture non permet-
tono un reale reinserirnepto i 
sociale, familiare ^.--gnddal* " 
tiv<Tdel paraplegico."*^^^ -
' Nel dibattito sono interve-

nuti i rappresentanti dei tre 
sindacati ospedalieri della cir
coscrizione. delle sezioni ter-
ritoriali del PCI. del PSI e 
del PSDI sottolineando le ur-
genti esigenze assistenziali e 
giudicando positivamente il 
metodo democratico istaura-
to dal CTO auspicando che si 
estenda agli altri ospedali. in 
modo da realizzare un sempre 
piu stretto colfegamento tra 
gli operatori della sanita, i 
malati ed i cittadini. Fra gli 
altri hanno parlato > i consi-
glieri Marietta e Viola, il di-
rettore sanitario prof. Spinel-
li. i sindacalisti Biasini, Gina,. 
Di Bartolo, Cioni, il profes
sor Pagliarani, il compagno 
Giorgi ed il dottor Martino 
del Centro paraplegici. 

Interverra il compagno Aldo Tortorella 

Oggi in Federazione 
incontro con i diffusori 

.W I - . p 

Dieci giornate di proselitismo nelle campagne 

II compagno Aldo Torto
rella, direttore dell'Unita, 
partecipera al tradizionale 
incontro di fine d'anno tra 
I diffusori romani che avra 
luogo questa sera, nel Tea-
tro della Federazione (via 
dei Frentani, 4) alle ore 18. 

Alia manifestazione sono 
invitati a parteclpare tutti 
i ocmpagnl diffusori del 
giornale della citta e della 
provincia e I dirigentl del
le Sezioni e delle Zone. 

Quelle Sezioni che non 
hanno ancora ricevuto gli 
inviti possono ritirarli nel 
corso della giornata in Fe
derazione presso i respon-

sabili propaganda di Zona 
o presso gli Amid del-
I'Unita. 

Dieci giornate di propa
ganda e di proselitismo tra 
i contadini e i lavoratori 
della terra saranno svilup 
pate dalle organizzazioni di 
partito della provincia e 
dell'Agro romano dal 2 al 
13 gennaio. 

Incontri dei dirigenti e 
degli eletti comunisti con i 
contadini. assemblee comu-
ni dei lavoratori della ter
ra con gli operai e con i 
consumatori, iniziative di 

discussione intorno alle 
proposte che il PCI presen-
ta per uscire dalla crisi e 
per rinnovare . profonda-
mente l'agricoltura si svol-
geranno numerose nel cor
so dei prossimi giorni. 

L'iniziativa delle sezioni 
comuniste nella provincia 
di Roma si propone di 
estendere l'orientamento 
unitario e di lotta nelle 
campagne. di realizzare ul
teriori passi avanti sulla 
via indicata dalla recente 
sessione del CC e di raffor-
zare la presenza organiz-
zata del Partito tra i con 
tadini. 

Rischia di rimanere paralizzato • 

Benzinaio accoliellalo per 
duemila lire di carburante 

Un benzinaio romano ri
schia di rimanere paralizzato 
per una coltellata alia schie-
na infertagli da due giovani 
che non gli volevano pogare 
duemila lire di carburante. Si 
chiama Antonio Bilotta, di 24 
anni. abitante in via delle 
Palme 30. 

ET accaduto la sera di Na
tale, verso le 18. Due giovani 
a bordo di una «Fiat 125» si 
sono fermati davanti al di-
stributore di benzina di via 
della Botanica, uno dei po-
chissimi che l'altro ieri era-
no aperti. a Duemila » ha det
to uno dei due, ed il benzi

naio Ilia accontentato. Non 
appena, pero. ha richiuso lo 
sportellino del serbatoio. la 
potente vettura si e allonta-
nata a gran velocita. 

Antonio Bellotta fe immedia-
tamente salito sulla sua auto, 
e si e lanciato aH'inseguimen-
to. Poco dopo ha raggiunto i 
due malviventi, e li ha costret-
ti ha fermarsi. «Datemi le 
duemila lire!» ha esclamato: 
uno dei due delinquenti gli si 
e awicinato e gli ha sferrato 
una coltellata alia schiena. II 
benzinaio e ricoverato con la 
prognosi riservata, Dei teppi-
sti nessuna traccia. 

Da due giovani armati di pistole 

Rapinato un tassisla 
alia fine della corsa 

Un tassista e stato rapina
to l'altra notte da due gio
vani armati di pistola, che 
lo hanno minacciato alia fine 
della corsa. 

Si tratta di Elio Pandella, 
di 43 aoni, abitante a Roma. 
Verso le 3 due giovani in 
piazza Buenos Aires (piazza 
Quadrata) hanno fatto cenno 
alia sua autopubblica di fer
marsi. Sono saliti, e gli han
no detto l'indirrzzo dove si 
sarebbe dovuto recaxe. B" sta
to un tragitto abbastanza lun-
go. durante il quale il tassista 
& rimasto silenzioso e non ha 
prestato molta atterazione ai 
connotati delle persone che 

aveva fatto salire. 
Finita la corsa Elio Pandel

la ha girato la levetta del tas-
sametro, ed ha detto il prez-
zo. Per tutta risposta i due, 
invece di prendere dalle ta-
sche i portafogli, hanno 
estratto due pistole e le han
no puntate alia tempia del 
tassista. oDacci tutto quello 
che hai» gli hanno intimato, 
e lui non ha potuto fare altro 
che ubbidire. Consegnato il 
portafogli con venti mila lire 
di incassi della giornata, pert. 
Elio Paldella e stato nuova-
mente minacciato, e costretto 
a consegnare anche l'orologio 
che portava al polso. 

Denunciato 
il prefetto 

dagli 
outonoleggiatori 

Gli autonoleggiatori, assisti-
U dall'awocato Erasmo Ante-
tommaso, hanno denunciato 
alia magistratura, quanti han
no impedito, domenica scor
sa, la circolazione delle auto 
da noleggio. 

Come e noto, infatti, il pre
fetto di Roma, di fronte ai:a 
mlnaccia di sciopero degli au-
Usti di taxi, non ha vistato il 
prowedimento govemativo at
traverso cui si autorizzava la 
circolazione delle macchlne 
da noleggio nei giorni festsvi. 

Neiresposto alia magistra
tura, si farebbe rllevare l'il-
legittimita del prowedimento 
prefettizio, che avrebbe di
scriminate gli autonoleggiato
ri romani, mentre nel resto 
d'ltalia le auto da noleggio 
hanno potuto circolare libe-
ramente. 

Due persone 
ferite 

durante uno 
sparatorio 

Due persone sono rimaste 
ferite, una gravemente, nel 
corso di una sparatcria av-
venuta per motivi non accer-
tati la notte tra il 23 e il 24 
all'anifolo tra via Venezia 
Giulia e via Attilio Hortis, 
nella zona della Borgata Gor-
diani. Sono Francesco Con-
doluci. di 26 anni, ricovera
to con la prognosi riservata. 
e Pasquale La Manna, di 
62 anni, rimasto ferito ad una 
gamba. 

La Manna ha dichiarato 
che poco prima, mentre si 
trovava in via Attilio Hortis, 
era stato awicinato da un 
uomo, che gli k sembrato ca-
labrese, il quale gli avrebbe 
sparato senza motivo. 

Paul Getty 
e partito 

lunedi 
per Monaco 

Paul Getty m si trova a 
Monaco di Baviera dove sta 
trascorrendo le vacanze nata-
lizie insieme alia mad re e ad 
alcuni familiari. n ragazzo e 
partito dairaeroporto di Fiu
micino lunedi mattina, con 
un aereo della Lufthansa: con 
lui e'erano la madre. Gail 
Harris, ed alcuni parenti. La 
polizia e i funzionari della 
oompagnia tedesca hanno fat
to in modo che i Getty si im-
barcasaero senza che gkrma-
listi e fotografi potesaero av-
vicinarli. 

Secondo quanto ha riferito 
11 capoiscalo della Lufthansa, 
Paul Getty appariva di ottl-
mo umore ed ha scherzato 
con gli impiegatl della com-
pagnia. «E' ora che mi pren-
da un po' dl vacanza» ha det
to il ragazao 

Travolta 
da un'auto 

una bimba 

Una bambina di cinque an
ni e morta falciata da una 
auto mentre andava in bici-
cletta. Si tratta di Emanue-
la Mattinuzzo. abitante in 
viale Di Porto, nella localita 
Maccarese. 

La piccola, mentre andava 
in bici davanti aH'ingresso 
della sua abitazione, e stata 
trawlta da una c Fiat 850 > 
targata Roma AR2635. e con-
dotta da Mario Boldarin. di 
18 anni, abitante nella stessa 
via Di Porto. 

Un'ambulanza della Croce 
Rossa e giunta poco dopo sul 
posto. ed ha trasportato la 
piccina all'ospedale San Ca-
millo di Roma: quando vi e 
giunta, pero, era gia morta. 

Bimba muore nel rogo della baracca 
A sei anni in una clinica «neuro» 
La piccola era stata lasciata sola dai genitori - Una candela accesa ha provo
cate la tragedia - Penosa vicenda di un ragazzino abbandonato dai genitori 

Atroce morte di una bimba 
di 18 mesi bruciata viva nel 
rogo della mlsera baracca do
ve vlveva con i genitori. II 
drammatico episodlo e awe-
nuto la sera della vigilia di 
Natale, in un prato che co-
steggia via dell Aeroporto di 
Centocelle, nei pressi di Cine-
citta: alcune famiglie di no-
madi si sono accampate nella 
zona da diverso tempo. Quan
do la baracca si 6 incendiata 
— erano da poco passate le 19 
di lunedi sera — la piccola vit-
tima, Muharem Lihdovic. era 
sola: i suol genitori, infatti, 
si erano recati in una casupo-
la vlcina, dove vivono altri gi-
rovaghi, per passare insieme 
la notte della vigilia di Na
tale. 

A provocare il tragico in-
cendio 6 stata una candela 
che i genitori della piccina 
avevano lasciata accesa su una 
cassetta, accanto al giaciglio 
di Muharem. La bimba, infat
ti, aveva paura del buio. For-
se la candela si e rovesciata 
e cadendo ha appiccato il fuo-
co, oppure si 6 consunta e la 
fiammella dello stoppino ha 
finito coll'incendiare prima la 
cassetta e poi gli stracci sui 
quali dormlva la bambina: sta 
di fatto. comunque. che il le-
gno e il cartone catramato 
con cui era stato eretto il tu-
gurio sono state una facile 
esca per le fiamme che. ben 
presto, hanno avvolto la pic
cola costruzione. 

Quando i genitori della bim
ba si sono accorti di quanto 
stava succedendo, era ormai 
troppo tardi. II padre di Muha
rem, Zuhdya Lihdovic, 23 an
ni, si e precipitato dentro la 
baracca sfidando le fiamme. 
nel disperato tentativo di sal-
vare la figlioletta, ma tutto e 
stato inutile. La casupola era 
ormai tutto un rogo: la bam
bina era gia morta, carboniz-
zata. L'uomo e riuscito a por-
tare fuori il corpicino senza 
vita, dopo essere rimasto se-
riamente ustlonato in quasi 
tutto il corpo. Poco dopo la 
baracca e crollata, completa-
mente distrutta dalle fiamme. 

Quando i vigili del fuoco — 
awertiti nel frattempo da un 
inquilino di uno dei palazzl 
che sorgono a non molta dl-
stanza dal prato — sono giun-
ti sul luogo del tragico episo-
dio, della baracca non rima-
nevano che poche macerie car-
bonizzate e annerite dal fumo. 
II padre della piccola vittima 
e stato ricoverato nell'ospe-
dale San Giovanni, dove lo 
hanno giudicato guaribile in 
quindici giorni. „ 

* • • " - ',' 
*Un bambino di sel annl.'ospi-

te di un istituto convenzionato 
con l'ONMI dopo essere stato 
abbandonato dal padre e dal
la madre, e stato ricoverato 
in una clinica neuropaichia-
trica. La sconcertante decisio-
ne e stata presa dopo che il 
personate dell'istituto aveva 
comunicato all'ONMI di non 
poter piu assistere il bambino, 
Sorrentino G., a causa delle 
sue frequenti crisi nervose. II 
piccolo, infatti, in preda a con
tinue crisi di sconforto, pian-
geva continuamente e si roto-
lava per terra, battendo la te
sta contro il muro e sul pavi-
mento: spesso diveniva aggres-
sivo nei confronti dei suoi 
coetanei. ospiti anche loro del
l'istituto religioso. «E ' un ri-
schio continuo — hanno detto 
i responsabili dell'istituto — e 
noi non siamo in grado di da
re al bimbo un'assistenza ade-
guata ». 

Perche il piccino e ridotto 
cosi? Secondo i medici del-
1'ONMI, il piccolo protagoni-
sta di questa grave e penosa 
vicenda e soggetto alle sue 
frequenti crisi nervose perche 
soffre di «crisi di affetton. 
II bimbo — afferma un appel-
lo lanciato daH'ONMI — ha 
soprattutto bisogno di una fa-
miglia che gli restituisca il ca-
lore affettivo che i genitori 
non hanno saputo o potuto 
dargli. Lo sconcertante episo-
dio, perd, mette in luce anco
ra una volta, in tutta la sua 
drammaticita. le carenze del 
nostro sistema assistenzlale. 
Un bambino di 6 anni — so-
stanzialmente sano, come af-
fermano anche i medici del-
1'ONMI — e destinato ad ini-
ziare il penoso calvario desti
nato ai malati di mente. solo 
perchS il nostro sistema assi
stenzlale non consente una va-
lida alternative all'assistenza 
familiare quando questa. per 
un motivo o l'altro, viene a 
mancare. Sorrentino G.. in 
questo momento. ha solo biso
gno di essere curato, ha solo 
bisogno di avere un po' di af-
fetto e di calore umano: in
somnia, tutto quello che xli e 
sempre mancato e che diffi-
cilmente gli pud dare una cli
nica neuropsichiatrica. 

In breve, questa e la dram-
matica e penosa storia del 
bimbo. La madre del piccolo. 
di origine calabrese. si e spo-
sata giovanissima con un ra
gazzo napoletano: dalla loro 
unione sono nati due figli. Do
po essersi trasferiti a Torino 
e. successivamente. in Germa-
nia, alia ricerca di un lavoro. 
i due si sono separati: o me-
glio. la giovane e stata abban-
donata dal marito. 

Da allora. la donna non e 
riuscita a trovare un lavoro. 
n$ una sistemazione per il fi-
g!io. E alia fine Sorrentino G. 
~ sballottato continuamente 
da una parte aH'altra — e sta
to affldato nuovamente ad un 
istituto convenzionato con 
rONMT. Adesso k finito in una 
clinica neuropsichiatrica. 

Iniziativa 
della CRI 

Per nil to il periodo delle teste. 
i bambini che porteranno un dono 
o un'offerta alia * casetta della 
Befana > allesHta dalla Croce Ros
sa Italiana in piana Navona, ri-
ccveranno in omaggio la loro foto 
con Babbo Natale. I doni e le of-
ferte, andranno ai bambini • meno 
forhinati, assistiti dal pionteri del
la CRI. 

Un altro incasso-record 
per la stazione Termini 

Incasso record alia stazione Termini in occa 
sione delle vacanze natalizie: I biglietti venduti 
sabato 22 sono stati 30 mila con un incasso 
di 103 milioni, superiore di circa il 20 per cento 
alia media degli altri anni. Domenica 23. in
vece. sono stati venduti alia stazione (con 
esclusione fjuindi dei biglietti rilasciati dalle 
agenzie di viaggio) circa 28 mila biglietti per 
un incasso di 83 milioni. L'eccezionale movi
mento ha fatto ovviamente registrare un caos 
alle biglietterie e sulle pensiline di attesa. Ha 
concorso a rendere piu pesante la situazione il 

nentro in massa di centinaia di migliaia di 
lavoratori. che dal centro Europa e dalle citta 
del triangolo industriale hanno voluto raggiun-
gere i propri paesi di origine per trascorrere 
le feste natalizie. Sono venuti ancora una volta 
al pettine i mali antichi del trasporto su fer 
rovia. La novita maggiore del movimento di 
passeggeri alia stazione romana e data dalla 
lunghezza dei percorsi scelti in partenza, che 
questa volta e indubbiamente superiore. 

NELLA FOTO: un momento della ressa di 
questi giorni alia stazione Termini . 

Eccezionale affollamento 
in tutti i negozi romani 

Negozi affollati fino a pochi attimi prima 
della chiusura nei giorni di sabato, domenica 
e lunedi. Le giornate che hanno preceduto le 
festivita natalizie hanno registrato un movi
mento eccezionale di acquirenti in tutti i punti 
di vendita, specie dei negozi di abbigliamento, 
di generi van, orologerie. pelletterie e carto-
lerie. Rispetto alio scorso anno, secondo alcune 
cifre trapelate dai grandi magazzini. si e avuto 
un incremento degli incassi del 20-23 per 
cento, superiore. per alcuni generi. all'aumento ; 
dei prezzi registrato in dodici mesi. Cio \,uol dire 
che quest'anno le vendite sono state superiori. 
Un bilancio • piu preciso deH'andamento delle 

vendite nel periodo di Natale e Capodanno ti 
potra comunque fare dopo l'Epifania quando si 
avra un quadro complessivo. 

II Natale di quest'anno registra anche una 
sensibile diminuzione dell'csplosione di petardi. 
Forti quantitativi di « botti» sono rimasti inven-
duti nei mercatini clandestini di Porta Portese 
e di Piazza Vittorio. Siamo di fronte a una 
e svolta» anche nel campo dei petardi? Una 
parola definitiva si potra dire solo dopo la 
notte di Capodanno. 

N E L L A FOTO: decine di acquirenti in una 
via del centro. > 

Una vibrata protesfa dell'UPRA e della FITA 

Gli autotrasportatori contro 
1'arrivo in Italia di VHarin 

II governo sollecitato a impedire la permanenza nel nostro paese di rap

presentanti dei golpisti d i Santiago - Sdegno negli ambienti democratic! 

Arrestati tre giovani 

Incendiato un vagone 
ferroviario a Termini 

Sono stati arrestati i tre 
giovani che, lunedi scorso, al-
rintemo della stazione Termi
ni. hanno appiccato il fuoco 
ad una carrozza di prima 
classe ferma al binarlo n. 12. 
che doveva essere agganciata 
poco dopo al treno n. 2683. in 
partenza per Napoli. Gli ageo-
ti della polizia ferroviaria. ap
pena accortosi deirincendio. 
hanno circondato il vagone e 

arrestato i tre giovani che so
no: Vito Cirulli di 19 anni, di 
Oerignola. Michele C. di 17 
anni di Ostia e Mario B. di 
16 anni di Roma. Insieme ai 
tre e stato pure fermato Pa-
naso A., rilasciato, poco dopo, 
per la sua giovane eta, 13 
anni. I quattro avrebbero 
detto alia polizia di aver com-
piuto il gesto senza un moti
vo preciso. 

(vita di partito ) 
COMITATO DIRETTIVO: 099! 

alle ere 17,30 • convocato il C D . 
fella fttferuionc, allarsalo alle Se-
fretcrie di Zona e ai membri della 
CommhtiOfM labbrictM e cantieri. 
0 .d .C : Co.-npiti del Partito in pre-
parwieiw della Confercnza ope-
raia. Relator* il cowpaeno Anto-
nello Falomi, della Seereterta del
la FedemiofM. 

ZONA OVEST: ore 19,30 In Fe
derazione, fcfreteria xona • Capi-
ffrwppo (Freddunl), . 

ZONA NORD: ore 18,30. se
zione Trionlale, Commisaione Agro 
Romano e Bergate con le ceorete-
rie delle aezioni Anrelia, Casator-
t i . Cassia. Labaro, Osteria Nuova, 
Prima Porta, Ottavia, Monte Spac-
cato, Dainotto. 

DIRETTIVI: Ponte Mammolo, 
ore 19: Mario Cianca 19; Torre 
Veccbia 19 (Lufini) . 

TESTACCIO: ore 19: corso Ideo-
loeico (Caputo). 

L'arrivo nella capitale del 
capo deU'organizzazione neo-
nazista cilena aPatiia e II-
berta», Paolo Rodriguez, e il 
preannunciato arrivo anche 
di un altro esponente delle 
forze che hanno provocate il 
« golpe », il dirigente degli au
totrasportatori Leon Vilarln, 
ha suscitato sdegno e pro-
teste in tutti gli ambienti 
democratic! romani. LTJnione 
provinciale romana degli ar-
tigiani e la Federazione auto
trasportatori ad essa aderente 
(FITA) hanno elevate «una 
vibrata protesta contro il viag
gio in Italia di Vilarin che 
col sedizioso fermo dell'auto-
trasporte durato per lunghi 
mesi — si legge in un comu
nicato — ha contribuito al 
sanguinoso colpo di stato or-
dito contro la democrazia e 
le libere istituzioni del popolo 
cileno ». Gli a autotrasportato
ri artigiani — prosegue il co 
municato —, invitano il go
verno italiano ad impedire 
che questo tristo lndividuo. 
collegato agli ambienti neofa-
scisti, metta piede in Italia 
e si associano a quanti hanno 
inteso in questi giorni il do-
vere di manifestare contro la 
provocatoria presenza di rap
presentanti del golptfO <l 
Santiago ». 
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Intervista con Leo Canullo, segretarlo della CCdL 

I lavoratori pronti alia lotta 
per obiettivi concreti 

e realizzabili in tempi brevi 
, . . . , • > - , > . . 

Gli impegni della Regione e le risposfe che deve dare il Campidoglio • Bassi redditi, 
pensionali e disoccupali - 1 prezzi e la crisi - Lettere intimidalorie delle SAM 

71 compagno Leo Canullo, segretario generate della Camera del Lavoro dl Roma, cl 
ha rilasciato un'intervista suite prospettive e le iniziatlve di lotta del lavoratori in 
rapporto alia attuale situazione. Ecco le domande poste da l'Unita e le risposte di Canullo: 

Dopo lo sclopero reglonnle del 
21 scorso cosa vl proponete di 
faro? 

Agli scettici, ai rassegnati o 
a coloro che seguitano a dirci 
ohe tsiamo tutti nella stessa 
barca» abbiamo dato. con lo 
sciopero regionale di due ore, 
una ferma risposta. II dibattito 
che si e svolto in centinaia di 
luoghi di lavoro ha confermato 
una volonta univcca: andare 
avanti con la iniziativa e la lot
ta per obiettivi concreti, realiz
zabili a tempi brevi. Cid signi-
fica che se non ci saranno fatti 
precisi. a gennaio svilupperemo 
una azione ancora piu ampia e 
generale. 

Ma ci sono segnl che qua!-
cosa si Intende fare da parts 
del pubbllci poteri? 

Direi di si. Alcuni signiflca-
tivi atti si sono manifestati nel 
Consiglio e nella giunta regio-

nale. Mi riferisco ai fondi stan-
ziati per la zootecnia e l'agri-
coltura e la declsione dl cost!-
tuire, fknalmente, la Finamiaria 
regionale, strumento essenziale 
sul piano creditizio per contri-
buire ' alio sviluppo economlco 
del Lazio. Naturalmente siamo 
molto al di sotto delle eslgenze 
urgent! e degll stessi impegni 
presi net confront! del sinda-
cati. II Comune, in particolare, 
deve dare risposte concrete in 
materia di c agibilita » per l'uso 
dei terreni necessari per co-
struire case, ospedali, scuole. 
II Prefetto deve stamane (nel-
l'incontro previsto) dire chiara-
mente se intende o no awalersi 
degli Enti locali e delle orga-
nizzazioni sindacali per un ef-
fettivo censimento delle scorte 
di materie prime ed alimentari 
e per la loro utilizzazione se-
condo criteri che corrispondono 
a priorita assoluta: attivita pro-
duttive, riscaldamento per scuo-

(piccola cronaca ) 
Mostra 

Si a ivolta, 1'altra sera, a! Pa
lazzo delle Esposizloni la pramia-
zione del pittorl partecipanti alia 
rr.ostra « II colore nel mondo >. 

E' morto 
il magistrate) 

Mar io Elia 

U magistrato Mario Elia, con-
sigliere di Corte di Cassazione, 
che per raolti annl fu presi-
dente del tribunale civile di 
Roma, e deceduto improwisa-
mente durante la notte di Na-
tale. Aveva 64 anni. Colto da 
malore nella sua abitazlone e 
stato trasportato subito al Po-
liclinico, ma e spirato durante 
il tragitto all'ospedale. 

Democratico e antifascista 
conseguente, Mario Elia, oltie 
ad essere un illustre giurista, si 
era distinto per le numerose 
pubblicazioni di storia. costume 
e di poesia. Recentemente era 
stato pubblicato un suo volume 
di storia del costume. 

Alflglio. compagno Sergio, e 
alia famiglia dell'illustre scorn-
parso, giungano le piu sentite 
condoglianze della redazione del-
Y* Unita ». 

La mostra, che era parte di un'Inl-
ziativa dedlcata aU'arte, all'archeo-
logla, alio sport, e state promossa 
daila < Rlvlsta delle nazlonl > con 
la collaborazlone del gruppl ar-
cheologlcl d'Italia ed elrre asso-
clazlonl ltallane ed estere. 

La serata conclusive, che a sta
te dedlcata alia Calabria, ha vlsto 
la partecipazlone dl personallta 
dello spettacolo e della cultura. 

L'AIA per gli 
handicappati 

L'AssoelazIone arbltri (A IA ) ha 
organizzato leri nella sua sede di 
Palazzo Artleri un pomerigglo rl-
creativo per i ragazzi handicappa
ti , al quale hanno partecipato rap-
presentantl di association!, comu-
nita e famiglle. Si sono eslbiti t 
complessi < Quarto tempo > a 
< Evasione totale ». 

Un qruppo di genitori si a rl-
volto al nostro glornale per espri-
mere un pubbllco rlngraziamento 
all'AIA per I'opportuna e riuscita 
iniziativa. 

Lutto 
"Un-grave lutto ha ^colpito II no

stro compagno dl lavoro Antonel-
lo Trinchieri: lunedl scorso a de
ceduto suo padre, Lorenzo. I fu
neral! avranno luogo oggi pome
rigglo, alle 15, partendo dall'abi-
tazlone dell'estinto, in via Giu
seppe Macchi 3 0 . In questo triste 
momento, giungano al caro com
pagno Antonello, alia madre Irme 
e a tutH i suol familiar! le piu 
sentite condoglianze deU'Unlta. 

EDITA BROGLIO 
a LA NUOVA PESA 

Via del Vantaggio, 45 - Tel. 686.700 

Mercoled l 12 d icembre si e inaugurate a la Nuova Pasa la 
mostra antologica d i Ed i ta Brogl io - L a prestntaz ione del ca -
falogo e stafa c u r a t a da Giorg io D a Chir ico • Sandra O r i t n l i . 

La mostra r i m a r r a apar ta sino a l 15 gennaio - O r a r i o da l la 
G a i l e r i a : 10,00-13,00 - 16,00-19,00. 

L'Associazione ITALIA-URSS 
sezione romana 

vi invita al 

PRIMO VEGUONE Dl CAPODANNO ITAL0-S0VIET1C0 
.i Roma - 31 Dicembre 1973 - ore 21 

S S S C R A L Via Diego Angeli 1G6 (Tiburtino) 

— Un Capodanno Diverse 
— Satira pohtica. letture teatrali. tribuna dell'esordiente. 

TANTA MUSICA 

— Borsc russo onginale e il Gustoso tradizionale Menu delle 
- Cuoche di Casalbruciato 

— Vodka, birra onginale cecoslovacca. spumanti ecc. 

A PREZZI SUPERPOPOLARI 

Roma democratica festeggia 
la nascita del 1974 alia 

SSSCRAL di Casalbruciato! 
IL RICAVATO SARA' DEVOLUTO A FAVORE DEI 
PROFUGHi CILENI IN ITALIA PARTECIPANTI AL 
CAPODANNO 
PRENOTAZIONI PRESSO ITALIA-URSS Tel. 464.570/485.945 
Piazra della Repubblica, 47 

LOCALS MOLTO GRANDI - C'E* POSTO PER TUTTI 

le e ospedali, gasolio per 1'agri-
coltura. II governo deve capire 
che non accettiamo una sem-
plice proroga di 6 mesi degli af-
fitti bloccaU (che sono una mi-
noranza) ma che il movimento 
sindacale italiano si battera per 
depurare i costi di costruzione 
delle case dalla rendita fondi a-
ria che incide in misura enor-
me. L'equo canone e un obiet-
tivo che vogliamo conquistare e 
che pu6 dare tangibili e dura-
turi risultati nella < guerra» 
quotidiana Ira salari e prezzi. 

E per I bassi redditi , per I 
pensionali, per 1 disoccupali 
che prospettive cl sono? 

Se il governo non traduce in 
legge 1'accordo sindacale che 
prevede l'aumento delle pensio-
ni sociali, del sussidio di disoc-
cupazione, degli assegni faml-
liari e, contestualmente, la 
uniflcazione della riscossione dei 
contribute diciamo con fermez-
za che andremo alio sciopero 
generale in tutta Italia seeondo 

Suanto 6 scaturito dal dibattito 
el Comitato Direttivo nazionale 

della Federazione CGIL. CISL. 
e UIL. Se Ton. La Malfa non 
capisce che questo e un modo 
serio di discriminate i redditi 
e di razionalizzare la spesa, 
vuol dire allora che il sospetto 
che le sue prediche sull'auste-
rita siano a senso unico e piu 
che giustificato, ma 11 movi
mento sindacale fara capire a 
La Malfa e a chi gli consente 
di fare da battistrada che non 
si possono disattendere le spe-
ranze della povera gente. 

Par i prezzi e la crlsl ener-
fletlca pensate di realizxare r i 
sultati a tempi brevi? 

La giunta comunale deve ca
pire che non scioperiamo per 
divertirci. L'Ente Comunale di 
Consumo (d'mtesa con la Re
gione) deve ristrutturarsl in 
modo tale da acquistare diret-
tamente alia produzione olio, 
verdura, frutta, farina, ecc., 
eliminando ogni «passaggio > 
speculative*, rifornendo commer-
cianti e cooperative in modo da 
ridurre drasticamente i prezzi 
al consumatore oltreche remu-
nerare in modo giusto il lavoro 
contadino. Se cid non venisse 
ancora fatto — lo diciamo sen-
za jattanza — interverremo con 
estrema energia per Jottenerlo 
perche le massaie e i lavoratori 
sono stufi degli,appelli;al c sen
so dl respoosabilita» aenia che 
si dimostri con i fatti una de-
cisa volonta politica di stron-
care i fatti speculative 

Per il petroiio. gasolio, olio 
combustibile, zucchero, sale, fa
rina. ecc. oltre ad una azione 
nazionale che e in corso per 
colpire alia radice il fenomeno 
del rialzo dei prezzi. prosegui-
remo, a Roma,, nell'azione di 
disboscamento, di denuncia di 
accaparramento di derrate, di 
manovre speculative. Quello 
che abbiamo gia fatto qualche 
risultato lo ha dato. Ma non ci 
fermereroo. Sia chiaro per tutti 
che non ci fanno paura le mi-
nacce di tipo intimidatorio e fa-
scista. 

A cosa ti riferisci? 

Al fatto che dopo che abbia
mo rimesso alia Magistratura 
una rigorosa documentazione 
relativa a depositi pieni di car-
burante di vario tipo che inspie-
gabilmente non veniva distri-
buito (mettendo in crisi aziende 
e lasciando al freddo bambini, 
vecchl. ecc.) e dopo 1'azione 
tempestiva dei magistrati che 
ha consentito di sbloccare la 
situazione, sono arrivate minac-
ce e lettere intimidatorie fir-
mate SAM. 

Non siamo nuovi a questo ge-
nere di minacce. ma chi vuole 
intendere. sappia che esiste un 
potente movimento operaio de
mocratico che ha la forza di 
stroncare ogni manovra ever-
siva e che la vigilanza di mas-
sa. 1'azione organizzata sara 
sistematica. Le autorita dello 
Stato sanno. quindi. in quale 
direzione operare per reprime-
re ogni crirriine o atto sower-
sivo. E non ci vuole molta fan
tasia per risalire ai mandanti 
di queste ignobili e vili azioni 
tipiche dei topi di fogna. 

Le valufazJonl cha hai dato 
Indicano che e'e consapevolez-
za della gravita della situazio
ne. I lavoratori romanl coma 
sfanno raagendo? 

Lo sciopero di due ore ri-
sponde di per se alia domanda. 
La preparazione di un'altra 
grande giomata di lotta sotto-
linea il grado di maturita e di 
combattivita dei lavoratori. 

In queste settimane di 'fiten-
so dibattito i lavoratori hanno 
timostrato di comprendere i 
ermini nuovi della situazione 
; si battono con forza per mo-
iificare alcuni provvedimenti 
governativi e per rilanciare la 
lotta per migliori condizkmi di 
vita e per le riforme Basti 
esaminare le piattaforme con 
trattuali dei chimici. dei hrac-
cianti. degli edili e basti ve-
dere la kitelligente e tenace 
azione degli autoferrotranvieri 
romani ai quali. ritengo. sia 

(rJusto esprimere, a nome dei 
avoratori, 1'apprezzamento piu 

vivo per la loro efficace e re-
sponsabile iniziativa per fron-
teggiare una situazione di emer-
genza che aveva trovato del tut-
to impreparate le direzioni 
aziendali. La loro battaglia per 
l'awk) ad una radicale riforma 
del settore dd trasporto pub
blico nei giomi feriali non pud 
non essere sostenuta a fondo 
da tutU i cittndini. 

In definitiva, si pud affer-
mare che la classe operaia, gli 
impiegati. i giovani. i braccian-
ti e contadini sono, a Roma, 
fermamente intenzionati ad an
dare avanti per ottenere presto 
taluni concreti obiettivi che si 
muovono nella linea indicata 
dalle Confederazioni: occupa-
zione, investimenti produttlvi • 
oonnimi aociali. 

REPLICA DELLA BOHEME 
E ULTIMA Dl GAZZA 

LADRA ALL'OPERA 
Alle 20, In abb. alle terze serall 

replica della « Bohema > di G. 
Puccini (rappr. n. 19) concertata 
• dlretta dal maeatro Nino Sanzo-
gno. Interpret! principalis Glanna 
Amato, Edith Martelll, Umberto 
Grill!, Rolando Paneral, Nicola 
Zaccarla. Domanl, a prezzi rldottl, 
alle 20, ultima replica della « Gaz-
aa ladra » di G. Rossini. 

PROSA • RIVISTA 
ABACO (Lungotevere Melllnl 33A -

Pratl • Tal. S8294S) 
Alle 21 Teatro Rlcerca del Tea-
tro dl Roma dlretto da F. Enri
que* pres. II Gruppo dl Speri-
mentazlone Teatrale dir. da M. 
Rlcci In • Le tre melarance a 
2 tempi di M. Rlcci. Pren. al 
bolt, alle 11-13 e 16-20. 

ARGENTINA • TEATRO 01 RO
MA ( U r t o Artentlna, B01 • 
Tel. 0544001) 
Alle 16,30 famll. e 20,30 Rena-
to Rascel In « I I capltano dl Koe-
penlck • dl C. Zuckniayer. Re-
gta 5. Botchl. Produzione Teatro 
Stabile Friull Venezia Glulla. , • 

BELLI (P.na 8. ApolOnla 1-A • 
Tel. 689487S) 
Alle 21 Roisella Como presenta . 
« 56 una da Roma >, recital dl 
canzonl romane. Test! di Trllussa, 
Pascarella, Belli a Pasollnl. 

BORGO f . SPIRITO (Via Peniten-
zlerl, 11 . Tel. 8452674) 
Rtposo 

CENTOCELLE (V. del Castanl 201) 
Alle 18 e alle 21 « I I testamento 
dl Allendo » di Dacla Maralnl e 
Mario Moretti. Regla Cleudi De 
Angelis. 

CENTRALE (Vie CeUe, 6 • Tele-
fono 687270) 
Alle 17.15 famll. la C.lo Del Ma-
linteso pres. a Gil IndlHerentl » 
di Moravia-Squarzina con Bran-
catl, Bussollno, Plaz, Tusco, Va-
lente. Regla N. Belle). Scene e 
costuml di T. Rossatl. 

CIRCO SUL GHIACCIO 
Per la prima volta a Roma con 
Moira Orfei e Rita T>-apanese. 
Due spett. al glorno ore 16,15 
e 2 1 , festlvi 3 spett. ore 10, 
16.15 e 2 1 . Prenotaz. CIT Piazza 
Repubblica tel. 479.041 481141 
e Clrco telefonl 360.65.000 -
369.65.44. Strepitoso successo. 

DEI SATIRt (Vie Grottaplnta 19 -
Tel. 565352) 
Alle 17,30 famll. la Coop. Del-
I'Atto pres. • Le vltlonl di Simo-
ne Machard > di Brecht. Regla 
M. Morgan. Muslca dl Hans 
Eisler. Novlta ass. per Roma. 

DELLE ARTI - OPERA DUE (Via 
Slcllla 59 • Tel. 480564) 
Alle 20 Anna Maria Guarntorl 
e Umberto Orsini in « L'eroe 
borghese » di Care Sternheim con 
L. Trolsi, C. Gelll, 0 . Parmeg-
glal, G. Calandra. Regla Mario 
MIssiroll. 

DELLE MUSB (Via Forll, 4 3 -
Tel. 862948) 
Rlposo 

DE* SERVI (Via del Mortero 2 2 -
Tel. 6795130) 
Alle 17 famil. la C.ia De Servi 
In a Roma che nun ce ata » dl 
C. Oldani. Regla F. Ambrogllnl 
con S. Altieri, M. Novella, R. 
Lupl, G. Mainardl, W. Moser, 
M. Prando, L. Soldati. Scene di 
Giempistone. 

ELISEO (Via Nazionale 183 • Te» 
lefono 462114) 
Alle 17 famll. la C.ia Alberto LIo-
nello con Valeria Valerl pres. la 
novlta > L'anlrra all'arancla » di 
Home e Sauvajon. Regie A. LIo-
nello. Scene L. Lucentini. 

LA COMUNITA' (Via Zanaxco 1 • 
Tel. 5817413) 
Alle 21,15 la Comunita Teatrale 
Italiana pres. la C.ia c Lo Stan-
zione > di M. Asplnall In • Nor
ma » con G. Cagna, N. Martlnelli, 
F. Cusclna, B. Margiotta, G. Bis-
son. Al piano Riccardo Fillppint. 

MARIONETTB AL PANTHEON 
(Via 8e«to Anaellco, 3 2 • To-
lefono 832254) 
Rlposo 

MOSTRA CONTEMPORANEA (Par-
chesMlo dl Villa Borfbaaal 
Aperture della Mostra: 10-13 e 
16-20. Alle 19 Teatro Odin Tea-
tret « La case del padre » di Eu-
genio Barba. Infor. tel. 4754107 . 

PARIOLI (Via 6 . Borsi, 2 0 > Te
lefonl 874951-803523) 
Alle 17,30 la C ia del Teatro Ita
liano con Peppino De Filippo 
pres. « La lettere dl mamma» 
farsa In 2 tempi d! P. De Filippo. 

OUIRINO - e.T.1. (Via Mlogftettl 
n. 1 . Tal. 6794385) 
Alle 17 famll. diurna la C i a 
di prosa TIno Buazzelll presen
ta « La rlseneraxlona » di Italo 
Svevo con TIno Buazzelll, L. Car-
II , M . De Francovich, N. Langua-
sco. Regla di Edmo Fenogllo. 

RIDOTTO ELISEO (Via Nazionale 
183 - Tel. 4 5 0 9 5 ) 
Alle 17,30 famil. la Cia Silvio 
Spaccesi presenta la novlta per 
I'Italia « Un bambino blu a pallf-
ne gialle » di A. Gangarossa. Mes-
sa in scena di Cesarlni da Seni-
gallla. 

ROSSINI (Piazza S. Chiara, 1 4 • 
Tel. 6793966) 
Alia 17,15 famil. lo Stabile di 
prosa romana di Checco e Anita 
Durante con Leila Ducci, Sam-
martin, Pezzlnga, Ralmondi, Mer-
lino, Mura, Pozzl nel successo 
comlco « Petwlone La Tranquil-
lira » di E. Caglierl. Regla C 
Durante. 

SANGENESIO (Via Podfora 1 • 
Tal. 315373 ) 
Alle 15,15 «Facclamo che io 
ero II wisile e tu la strada * corn-
media muslcale per bambini di 
Angelo Zlto. 

SISTINA (Via Siatlna • TaSarono 
4756641) 
Alle 21 Walter Chiari. Iva Za-
nicchl, Teny Renis nello spetta
colo musicale « Tra nol > con 
Carlo Campanini e Marco B*r-
nech. Orchestra Peppe Cardile. 

TEATRINO ENNIO f L A I A N O • 
TEATRO D l ROMA (Via S. Sta> 
feoo del Cacco I S • Tet. 688566 ) 
Alle 17 famil. • 21 « AAAAA-
hhhli • ennraro ervhra i l Grand 
Gutatol s di Marcello Aste, Re-
gia dell'autor*. 

TEATRO Pen BAMBINI AL TOR-
CHIO (Via S. Moroami 16 • Tra-
steeara - Tet. 562049) 
Oggi la Compegnia agira al Tee-

- tro della Ftcra di Roma V.le Cri-
stoforo Colombo in occasione 
dell'esposizlone • I I paese delle 
Meraviglie >. Sara presentato al
le 15.30 a 17,30 lo spettacolo 
• Mario • II drago > di A. Gio-
vannatti con Angela Rossi, Diana 
Palastiello a Bruno Brugnola. 

TORDINONA (V . A n a a i m t a 16 • 
Tel. 657206 ) 
Alle 21 la Coop. Gruppo Teatro 
di Roma pres. « Marat-Sade » di 
P. Weiss con la regie dl G. Max-
zoni. 

VALLE - E.TJ. (Via del Teatro 
Van* 23-A - Tat. 653794) 
Alle 17,30 famil. la C ia di 
prosa Albani. Da Lullo, Falk, 
Morelli, Stoppa, Valli presenta 
• Staeera Teydeaei » spettacolo in 
2 parti di G. Feydeau. Regie 
Giorgio De Lullo. Scene e co
stuml di Pierluigi Pizzi. Ultimi 
giomi. 

SPERIMENTAU 
ALLA R I N G H I I R A (Via dal Rle-

rl. 82 • Tel. 6568711) 
Alle 16 la Cl.a dei burattlnl < La 
Scatola » pres. « I uunl del vento 
tramontano» con la parteclpa-
zione del bambini e I burattlnl 
dl Maria SIgnorelll. 

C I N I CLUB TEVERE (Vie Pom-
pee Magno 27 - Tal. 312283) 
Dalle 16 In pot « I I slgnor Blbe-
ron » (Harold Lloyd), « Gil • • • ! 
delle tremarelta » (Harry Lang-
don). 

CONTRASTO (V. Eaerlo Levlo 25 • 
Tuscolano) 
Alle 21 novlta assoluta « Chi? 
Rlballlonel... > di Franco Marietta 
con P. Antlnorl, L. Fantllll, F. 

. Marietta, M.R. Ruftinl. 
DE TOLLIS (Via della Pafllla 32 • 

Tel. 5895205) 
Alle 21,30 famll. < I Foil! Tea
tro Vitale > con la rlpresa « La 
ballete del Gran Macabro » di 
Michel De Ghelderode con M. 
Faggi, A. Boscardin, P. CDpltani. 
A. Past!, Rossana Di Bella. Re
gla Nino De Tollls. 

• ILMSTUDIO ' -
Alle 16, 18,30 e 21 Cinema e 
magia • Glullette degli splritl » 
di F. Felllni. 

GRUPPO OEL SOLB (Largo Spar-
taco 13 Tuscolano) 
Alle 16,30 anlmazlone teatrale 
per ragazzi. 

LA MADDALENA (Via della Stel-
letta 18 - Campo Marzlo • Tele-
fono 6569424) 
Alle 17,30 « Blancaneve chi le 
beve? » spettacolo per bambini 
con I burattlnl dl Maria SIgno
relll. • „ . -

CABARET 
AU ' CABARET (Via Monta' Te-

•tacclo, 45 • Tel. 5745368) 
Alle 22,15 Madame Maurice 
pres. * Le Roglne > con I. Tac-
coni. S. Blanch), F. Ronci, A. 
Pallavicino. Al piano M.L. Co-
rallo. 

FANTASIE Dl TRASTEVERE 
Alle 21 spettacolo di folklore 
Italiano con cantantl e chltar-
risti. 

FOLKSTUDIO (Via G. Sacchl 3 • 
Tel. 5892374) 
Rlposo. Domanl iazz. 

IL CARLINO (Via X X Settembro 
92 . Tel. 4755977) 
Alle 22 Castaldo e Faele pres. 
Anna Mazzamauro e I Vlanella 
In « Mamma sono tanto fellce a 
con Nello Rlvle, C. Spada e F. 
Agostlnl. Regla G. Berrutl. Al 
piano F. Di Gennaro. Musiche 
dl Carlo Laml. Coreograiie di M. 
Dani. 

IL PUFF (Via G. Zanazzo 4 dletro 
Cinema Esperie - Tel. 5810721) 
Alle 22.15 riprendono le repliche 

' di « Fratelli d'ltaglla > di Jur-
gens con L. Florlnl. E. Eco. R. 
Luca, G. Gentile e con T. Ucci. 
All'organo Giulioni. Fabio alia 

' chitarra. 

VIALE TIZIANO 
Prenotazloni: 

tel . 160.65.00- 369 MM 

STREPITOSO 
SUCCESSO 

stfJAStf* 
con MOIRA ORFEI 
e RITA TRAPANESE 

umpionessa c o l impiomca 

Tut t i I glorni 
ore 16,15 e ore 21 

Fest iv i : ore 10-16,15 a 21 
Vlsita alio zoo ore 10-14 

CircOf-riscaldato 
aenpea vpercheggio 

! Pre vend! ta : 
C I T P.zza della Repubblica 

T e l . 479441 -461.141 
Autobus: 1 - 1 - 2 0 - 2 1 - 3 0 
39 . 48 . 67 - 101 - 201 - 301 

INCONTRO (Via dalla Scale 67 -
Tel 5893172) 
Alle 2 2 • L'uomo del eestino » 
2 tempi di R. Veller con A. Nana 
a C Allegrini, M. Vestri. V M 18 

PIPER MUSIC HALL (Via Taalia-
mento. 9 ) 
Alle 21 discoteca a ballo. 

WOO DOO CLUB (Sacrafano • Ka
ma • Tal. 9036063) 
Alle 2 2 spett. cabaret « Colombo 
glallo e— > di Spedale-Sanrucd. 
Regia L. Spedala. 

CINEMA - TEATRI 
AMBRA JOVINELLI 

Una breve vacanza, con F. Bolkan 
DR $ $ e rlvlsta grande spett. 
di strip-tease 

VOLTURNO 
Baclamo le maul, con A. Kennedy 
( V M 14) DR $ a rivista di spo-
glierello 

CINEMA 
PRIME VISIONI 

ADRIANO (Tal. 352 .153) 
Agente 007 vhrl a laacia eaoriro 
con R. Moore A ft 

ALFIERI (Tel. 290.251) 
La pollzia sta a guardare 

AMBASSADE 
Agent* 007 vhrl * laacia morlrt 
con R. Moore A 9 

AMERICA (Tal. 581.61.68) 
I I mio nome a Nessuno, con E. 
Fonda SA 6 9 

ANTARES (TeL 8 9 0 ^ 4 7 ) 
Tottl Bgli di Mammasantiseima. 
con P. Coluzi C 9 

APPIO (Tat. 776.636) 
Teresa la ladra, con M . Vitti 

DR A ) 
ARCHIMEOE (TeL 879^567) 

Scrooge (in originate) 
ARISTOM (Tal. 3 5 3 J 3 0 ) 

Come et dUliueja la ioe>uiaHone 
del pfa ejraada agiali aagrato 
del mondo, con J.P. Balmondo 

SA ft 
ARLECCHINO (Tal . 3603&V46) 

Clnooa eaatti al aiaaarsaarcalo, 
con i Chariots C 6) 

ASTOR 
Piedone lo tWrro, con B. Spencer 

A ft 
ASTORIA 

Saeao zaatto, con G. Gianninl 
( V M 14) SA ft 

ASTRA (V-le Jonio. 225 - Tete-
tooo 666209) 
Pohrer* di stella. con Sordt-Vitti 

SA ft 
AVENTINO (Tat. 572.137) 

Tcraaa la ladra. con M . Vitti 
DR ftft 

BALDUINA a a L 3 4 7 3 6 2 ) 
La schiawa, con L, Buzzanca 

SA ft 
•ARBERINI (TeL 475.17.07) 

Lo 5 fioraole, con A. Celentano 
C ft 

BOLOGNA (TeL 426.700) 
Lteola del teearo. con O. Welles 
•Istari la mane b l a r e , con G. 
Ferzetti ( V M 14) DR ft 

LA FORESTA Ristorante 

VEGIIONISSIMO Dl FINE ANNO 
!N ESCLVSIVA 

•ROCKY ROBERTS^ 
AND THE COLEMAN 

Allietera inoltre la serata 
il complesso I MENO UNO 

Per prenoUzioni rivolgersl presso la Direzione RISTORAN
TE VIA DEI LAGHI km. 12 - ROCCA DI PAPA - ROMA 

telefoni 94 9167 • 94 93 92 

c mm, 

Schermi e ribalte 
BRANCACCIO (Via Merulana) 

II sergente Romplgllonl, con F. 
' Frenchl . C ft 
CAPITOL 

Un tocco dl clatse, con G. Jack
son S ftft 

CAPRANICA (Tel. 679.24.65) 
Due contro la cltte, con A. Delon 

DR * 
CAPRANICHETTA (T. 769.24.65) 

Elfetto notte, con J. Bolsset 
SA ftftft 

COLA Dl RIENZO (Tel. 360.584) 
. Sesso matte, con G. Gianninl 

( V M 14) SA ft 
DEL VASCELLO 

Blsturl la mafia blanca, con G, 
Ferzetti - (VM 14) DR J 

DIANA 
" Blsturl la mafia blanca, con' G. 

Ferzetti ( V M 14) DR ft 
DUE ALLORI (Tel. 273.207) 

Blsturl la malia blanca, con G. 
' Ferzetti ( V M 14) DR ft 
EDEN (Tel. 380.188) 

Ci risiamo, vero Provvldenza? 
con T. Milian SA ft 

EMBASSY (Tel. 870.245) 
Sesso matto, con G. Gianninl 

. . ( V M 14) SA ft 
EMPIRE (Tel. 857.719) 

I I mlo nome e Nessuno, con E. 
Fonda SA ftft 

BTOILE (Tel.' 68.75.56) 
Jl romplballe, con L. Ventura ' 

SA ftft 
EURCINE-(Piazza Italia 6 • EUR -

Tel. 591.09.86) 
Polvera dl stelle, con Sordl-Vittl 

SA ft 
EUROPA (Tel. 865.736) 

Cinque mattl al supermercato, 
con I Chariots C ft 

PIAMMA (Tel. 475.11.00) 
Amarcord, dl Felllni DR ftftft 

FIAMMETTA (Tel. 470.464) 
Due contro la citta, con A. Delon 

DR ft 
GALLERIA (Tel. 678.267) 

Paolo II caldo, con G. Gianninl 
( V M 18) DR ft 

GARDEN (Tel. 582.848) 
II sergente Romplgllonl, con F. 
Franchl C ft 

GIARDINO (Tel. 894.940) 
I I conslgllorl, con M. Balsam 

DR ft 
GIOIELLO (Tel. 664.149) 

Sussurrl e gride, con K. Sylwan 
DR ftftftft 

GOLDEN (Tel. 755.002) 
La spada nella roccla DA ftft 

GREGORY (V. Gregorio V I I 186 -
Tel. 63.80.600) 
Cinque mattl al sapermercato, 
con i Chariots C ft 

HOLIDAY (Largo Benedetto Mar-
cello - Tel. 858.326) 
Le 5 giornate, con A. Celentano 

C 9b 
KING (Via Fogllano, 3 • Tele-

fono 831.95.41) 
Sesso matto, con G. Gianninl 

( V M 14) SA ft 
INDUNO 

Le foil! awenture di Rabbi Jacob, 
con L. Da Funes . C ft 

LUXOR > < 
. Blsturl la mafia blanca, con G. 

Ferzetti ( V M 14) DR ft 
MAESTOSO (Tel. 786.086) 

Cinque mattl al supermercato, con 
I Chariots C ft 

MAJESTIC (Tel. 67.94.908) 
Zanna blanca, con F. Nero A ftft 

MERCURY 
Blsturl la mafia blanca, con G. 
Ferzetti ( V M 14) DR ft 

METRO DRIVE-IN (T . 609.02.43) 
Tre uomlnl in fuga, con Bourvil 

C ftft 
METROPOLITAN (Tel. 689.400) 

Paplllon, con S. Mc Queen 
DR ftSb 

M1GNON D'ESSAI (T . 86.94.93) 
L'allegro fantasma 

MODERNETTA (Tel. 460.285) 
Cinque mattl al supermercato, 
con I Chariots C ft 

MODERNO (Tel. 460 .285) 
Contralto carnale, con C. Lockart 

( V M 18) DR ft 
NEW YORK (Tel. 780.271) 

I I mlo noma a Nessuno, con E. 
Fonda SA ftft 

NUOVOSTAR (Via Mldtala Ama-
r i , I S - Tal. 789242) 

, Aj|enta,007 vhrl • laacia jnorlra 
- i S n R. ;Moora> 3 '%Y' '-ij* A # v 

OLIMPICO (Tel. 393.6337 
I I sergente Romplgllonl, con F. 
Franchi C ft 

PALAZZO (Tel. 4 9 3 . 6 6 J l ) -
Prosslma rlapertura 

PARIS (Tal . 754.368) 
Coma al distrutaa la reputazlone 
dal piQ grande agente segreto 
del mondo, con J.P. Belmondo 

SA ft 
PASQUINO (Tal. 503 .622) 

The Mackintosh Man (in inglese) 
OUATTRO FONTANE 

La spada nella roccla DA ftft 
QUIRINALR (TeL 462 .653) 

La folii awenture dl Rabbi Jacob. 
con L. Da Funes C ft 

QUIRINETTA (Tal. 679.00.12) 
I I fasdno discreto della borgbesia 
con F. Rey SA ftftftft 

RADIO CITY (Ta t 464 .234) 
Agente 007 vlvl a laacia morire 
con R. Moore A ft 

REALE (Tal. 58.10.234) 
La 5 giornate, con A. Celentano 

C ft 
REX (Tal. 664.165) 

Teresa la ladra, con M . Vitti 
DR ftft 

RITZ (TeL 837 .461) 
La felU awvenlure di Rabbi Jacob. 
con L. Da Funes C ft 

RIVOLI (Tal . 460 .883) 
Giordano Bruno, con G. Marie 

~ Volonta DR ftftS 
ROUGE ET NOIR (TeL 864.303) 

Coma ai dUtruas* la reputazlone 
,- del piu grande agente segreto del 

dal mondo, con J.P. Belmondo 
SA ft 

ROXY (Tel. 8 7 0 3 0 4 ) 
A Venezia un dicembre rosso 
Shocking, con D. Sutherland 

( V M 18) DR ft 
ROYAL (Tel. 7 7 0 3 4 9 ) 

Zanna bianca, con F. Nero A ftft 
SAVOIA (Tel. 86.50.23) 

Polvera d) stelle, con Sordi-Vitti 
SA ft 

SMERALDO (TeL 3 3 1 3 6 1 ) 
Rogantino, con A. Celentano 

SA ft 
SUPERCINEMA (Tal. 4 8 5 ^ 9 8 ) 

Sesao matto, con G. Gianninl 
( V M 14) SA ft 

TIFFANY (Via A. De Pretis • Te-
Mono 4 6 2 J 9 0 ) 
A Veawcfe_ua dtcaaabro roaao 
•bockma. con D. Surheriand 

( V M 18) DR ft 
TREVI (TeL 669.616) 

fenfeeiB DA 6 ) 9 
TRIOMPHC (TeL 836.00.03) 

La grand* abbuffata, con U. To-
gnazzi ( V M 18) DR ftftft 

UNIVERSAL 
Piadosu lo abirro, con B. Spencer 

A ft 
VIGNA CLARA (TeL 3 2 0 3 5 9 ) 

Teresa la ladra, con M. Vitti 
DR ftft 

VITTORIA 
Agente 007 vi j i e laacia •torire 
con R. Moore A ft 

SECONDE VISIONI 
ACILIA: Kung-Fu lo stenninatore 

AFRICA: Llaota del tesoro, con R. 
Newton A ftft 

AIRONE: Chtuso 
ALASKAi Tejtti Hall di mamma-

•ealiseiaia, con P. Colizzi C ft 
ALBA; Racconti dalla tomba. con 

P. Cashing DR ftft 
ALCEz Scorpio, con B. Lancaster 

G ft 
ALCYONE: I I conaigliori, con M. 

Balsam OR ft 
AMBASCIATORI: Anastaaia mio 

rretetto, con A. Sordi SA ft 
AMBRA JOVINELLI: Una brere 

eacasna, con F. Bolkan DR ftft 
ANIENEi Una brere vacansa, con 

F. Bolkan DR ftft 
APOLLO: Ptadi d'acciaio 
AQUILA: a—etaile neio fratailo. 

con A. Sordi A ft 
ARALDO: VaMaz n mendsanaae. 

con C Bronson DR ft 
ARCO: Sapalta wfea, con A. Belli 

DR ft 
ARIEL: Seoofta vfea, con A. Belli 

DR ft 
ATLANTIC: Paolo i l caldo, con G. 

Giannini ( V M 18) DR ft 
AUGUSTUS: U acMaea. con L 

SA ft 
Hit*, con A. Celen-

SA ft 
II 

Buzzanca 
AURKh Re 

tano 
AURORA* 

dalla 
AUSONIA: I I dteco votaat*, con 

A. Sordi SA ftft 
AVORIO: Petit d'essai: I I grand* 

dtttatore, di C Chaplin 
SA ftftftftft 

M L S I T O i I I saigaiila RamoHnowl. 
con P. Franchl C • 

La alfte che eapalono accanto 
al titoll del Hint corrispondono 
alia seguente clasaiflcaslona del 
tenarii 
A m Awanturoaa 
C m Comlco 
DA • Dlsegno animate 
DO • Document aria 
OR • Dremmerle* 
O • Glallo 
M • Muslcale 
• • Sentimental* ' 

-SA . Satlrlco 
I 6M • ttorico-fnltolofllce , -

II nostro gludhlo aul film vie-
no espresso not modo •*• 
euentei • 
• • • • f t > 

• » » • e ottlmo . 
• f t f t » buono 

• f t a discrete 
• a mediocre 

V M IB * vleteto al oilaart 
dl IS ami 

BOITOs Nanu II flgllo della glun-
gla, con T. Conway * A ft 

BRASIL: Lo chlamavano Trlnit i , 
con T. Hill • - A ft 

BRISTOL: Tutti per uno bolle per 
tutti, con G. Eastman SA ft 

BROADWAY: Rugantlno, con A. 
Celentano SA ft 

CALIFORNIA: I I conslgllorl, con 
M. Balsam DR ft 

CASSIO; 1 protesslonlstl, con B. 
Lancaster A ftft 

CLODIO: Anastasla mlo fratello, 
con A. Sordi SA ft 

COLORADO: Mallzla, con L. Anto-
nollt ( V M 18) S ft 

COLOSSEOi Nanu II Hallo della 
glungla, con T. Conway A ft 

CORALLOi II clan del marslgllesl, 
con J.P. Belmondo 

( V M 14) G ft 
CRISTALLO: Valdez (I mezzosan-

gue, con C. Bronson DR ft 
DELLE MIMOSE: Tutti per uno 

botte per tutti, con G. Eastman 
SA ft 

DELLE RONDINI: I I clclone di 
Hong Kong 

DIAMANTE: Nanu II flgllo della 
glungla, con T. Conway A ft 

DORIA: Mallzla, con L. Antonelll 
( V M 18) S ft 

ELDORADO: Furia alalia, con Chang 
Yi A f t 

ESPERIA: Rugantino, con A. Celen
tano SA ft 

ESPERO: La schiava, con L. Buz
zanca ,, SA ft 

FARNESE: Petit d'essai: II came
raman, con B. Keaton 

SA ftftftft 
FARO: Nanu II flgllo della glungla 

con T. Conway A ft 
HARLEM: La mano lunga del pa-

drino 
HOLLYWOOD: Scorpio, con B. 

Lancaster '• •• G ft 
1MPERO: Tutti per uno botte per 

tutti, con G. Eastman SA ft 
JOLLY: La pollzia e al servizlo 

del cittadlno? con E.M. Salerno 
DR ftft 

LEBLONi L'uragano glallo -
MACRYSt Tony Arienta, con A. 

Delon ( V M 18) DR ft 
MADISON: Plppo, Pluto e Papa. 

rlno lupershow DA ftft 
NEVADA: I vendlcaterl dell'Ave 

Maria, con T. Kendall A ft 
NIAGARA: Trlnlta a Sartana flail 

dl... * > - . 
NUOVO: I I , conslgllorl, con M. 

Balsam DR ft 
NUOVO FIDINEt Un papero da un 
- mlllone di dollarl, con D. Jones 

C A 
NUOVO OLIMPlAi Ogni uomo do-
, vrebbe averne due, con M. Feld-
' man SA ftft 

PALLADIUM: Valdez II mezzosan-
gue, con C. Bronson DR ft 

PLANETARIO: II gtovene normale, 
con L. Capollcchlo 

( V M 14) SA ft 
PRENESTEi L'lsola del tesoro, con 

R. Newton A ftft 
PRIMA PORTA: Costa Azzurra, / 

con A. Sordi ( V M 16) C ftft 
PUCCINI: Un dollaro d'onore, con 

J. Wayne A ftftft 
RIALTO: La febbre dell'oro, con 

C. Chaplin C ftftftftft 
RUB1NO: Petit d'essai: L'lmpos-

slblllta dl estere normale, con 
E. Gould ( V M 18) DR ftft 

SALA UMBERTO: La pollzia Incrl-
mlna la legge essolve, con F. 
Nero ( V M 18) DR ft 

SPLENDID: Due pezxl da 90 
TRIANON: Nanu II flgllo della 

glungla, con T. Conway A ft 
VERBANO: L'uomo In basso a de-

stra nella lotografla, con J.L. 
Trintlgnant DR ft 

VOLTURNO: Baclamo le man), con 
A. Kennedy ( V M 14) DR ft 
e rlvlsta 

TERZE VISIONI ,. . 
NOVOCINE: Ku fu dalla Slcllla 

con furore, con F. Franchl C ft 
ODEON: Peccatrlel dl provlncla , 

SALE PARROCCHIALI 
ACCADEMIA: Gamera contro II 

mostro Gaos, con E. Funakosh! 
A ft 

AV1LA: Spruzza sparitel e spara, 
con K. Russell A ft 

BELLARMINO: Rulll dl tamburl, 
con C. Bronson A ftft 

CRISOGONO: La lampada di Ala-
dlno 

DELLE PROVINCIE: La favola dl 
Blancaneve 

ERITREA: I I magro II grasso II cre-
tlno 

EUCLIDE: La guerra dei mondl, 
con G. Barry A ftft 

GIOV. TRASTEVERE: Le grendl 
vacanze, con L. De Funes C ftft 

GUADALUPE: Allegrl legionari 
LIBIA: Intrlgo a Lisbona 
MONTE ZEBIO: Gli arlstogatti 

DA ft 
NOMENTANO: Guntar II temerario 
NUOVO D. OLIMPIA: Alluclnante 

fine dell'umanlta 
ORIONE: I tre che sconvolsero II 

West • -
PANFILO: Prendl I soldi e seeppa, 

con W. Allen SA ftft 
SALA CLEMSON: I I glgante buono 
SALA S. SATURNINO: Un papero 

da un mlllone di dollarl, con D. 
Jones C ft 

SESSORIANA: La spina dorsale del 
diavolo, con B. Fehmiu DR ft 

TIBUR: Operazione Uranlo, con E. 
Kemmer G ft 

TRASPONTINA: I corsarl dell'isola 
degll squall 

TRASTBVIRI i P . I . I , operaslone 
Pakistan 

TRIONFALI : Ancha all angeli man-
glono fagloll, con B. Spencer 

6A A 
VIRTUS: lo, Semlramlde, con Y. 

. Furncaux SM ft 

FIUMICINO 
TRAIANO: Un magnlflco ceffo da 

galere, con K, Douglas A ft 

J l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l M l i i M I I I I I I I I I I I 

ANNUNCI ECONOMIC. 
i ) C O M M E R C I A L I L. 50 

COSTRUTTORI pinl bellissimi 
piante per recinzione oedri ma
gnolia nostra produzione liquidia-
mo Tel. 6053805. 

»> OCCASIONI L. SO 

PIANTE per reclnztona agrumi 
frutti pint bellissimi produzione 
propria Hquldlamo Tel. 6053805. 
PIN I bellissimi piante per recin
zione cedrl agiiimi frutti produ
zione propria liquidiamo. telle 
fono 6053805. • • 

26) O F F E R T E I M P I E G O 
E LAVORO 

ASSISTENTI e cap! operai esper 
ti cercansi • per lavori - edili di 

carattere industriale soprattutto 
per cantieri zona Terni. Scrivci. 
a Siderocemento - V.le Restelli 3 
• Milano. . • 

( • I M I I I I I I I I I I I I I I I I M U I M I I I I I I I I K 

AVVISI SANITARI 

Studio e Gablnatto Medico per la 
dtaanosl e cure dalle « sole » dlslun-
zloni e debolezze sessuali 41 orlglna 

nervosa • pslthlca - endocrine 

Dr. PIETR0 MONACO 
Medico dedlcato «escluilvamente > 
alia sesiuolosla (naurastenle sestusll, 
dtllcltnze senlllta endocrine, tterlllll, 
rapldlta, emotlvlte, dtliclanza vlrUa) 

Innesti In loco 
ROMA • VIA VIMINALE, 38 . Termini 

, (dl fronte Teatro dtll'Opera) 
' Consult*!.: solo' par appuntameato 

tel. 475.11.10 
(Non si curano venerea, pelle, eat.) 
Per Informazlool grttulte earttare 

A. Com. Roma 16019 • 22-11-1956 

CHIRURGIA PU^TICA 

ESTET1GA 
- dltettl dal ttlso a del corpo 

macchte • rumorl della pelle 
OEPILAZIONE DEFINITIVA 

l i» I IC A I Roma, v.le B. Buozzi. < 
Vl. U J A I Appuntamento t. 877.30 
Autorlzx. Pref. 23151 • 30-1O-'52 

i 

Distinte, elegant^ disposte viaggiare* 
offronsi a gentiluomini 

Simca 1301S 1501S 
cambio automatico in opzione 

1301 Special - cc.1290 - km/h 145 
1501 Special - cc.1475 - km/h oltre 150 

amrciER 

SIMCA 

rivolgetevi al vostro Concessionario 
Simca-Chrysler 

IN ROMA 
AUTOCOLOSSEO 

Via della Magliana, 224 
C r c 0;tiense. 126-128 
Via Labicana. 88-90 

BELLANCAUTO 
Via della Conciliazione, 4-F 
Piazza dl Villa Carpegna. 5 2 
Via Oderisi da Gobbio. 64 

AUTOMAR 
Via dene Antiue. eng. Via Ro-

magnoli (Ostia) 

Via dei Corazzieri, 83 ( E U R -
Laurentina) 

tel. 52.62.391 
teL 5 U 9 . 7 4 0 
teL 75.79.440 

tel. 652.397 
tel. 62,24.651 
teL 5 5 2 ^ 6 3 

tel. 66.90.917 

teL 595.118 

IAZZONI 
Via Tuscotana, 303 
Via Prenestina. 234 
Via Casilina, 1101-A 

MUCCI 
Via Siracusa, 20 
Via S. Angela Mericl, 75-87 

(ang. Clrc Nomantana) 

tel. 784 941 
tel. 295.095 
tat. 26.74.022 

teL 855.47s) 

tal. 83.94.407 

NEL LAZIO 
ANAGNI - Collirti Auto 

Via O. Capo, 29 teL 77.251 

CIVITACASTEUANA 
Guglielmo Mindkl 

Via V. Farrattl. 129-135 tal. 53.523 

CIVITAVECCHIA - luigl Tambotco 
Via 5. Permina. i l t « . 24.203 

FORMIA - Virgilio C«nat(s>mpo 
Viala Unita d"Italia rai. 22,540 

FROSINONE - Sardellittl 
Via MaritHma I, 109 tal. 

ISOLA LIRi - F.III CfjrrofM 
Via S. Domanlco tal. 

23.305 

• 3 . 0 4 1 

LATINA - Guido Guagliumi 
Via Oslavia. 26-28 tal. 40 .214 

RIETI - lazzoni 
Via del Pinl. 4-12 

TlVOtl - CA.MJV. 
Via Empolitana, km. 3,400 

(Castaimodama) 

tat. 43 .31 S 

tal. 44 .143 

VEUETRI - V«litemi Automobili 
Via Lara, 4 ret. 961.866 

VITERBO • Nello Oncioni 
Via dalla Palaszlna, 8 1 tel. 30 .167 

"M^ 'il..**H-irf t_'..i-"/V.Ai*ii»\'' ' . £r,t MFj f** 
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Finito il vecchio campionato da protagonista, ha cominciato il torneo da superstella 

La Lazio squadra delFannb 
Con Brasile, RFT e Uruguay 

L'Italia a Monaco 
«testa di serie» 

Rous e Havalange sotto accusa alia riunione 
dell'Esecutivo del 5 gennaio a Francoforte 

RIO DE JANEIRO. 26 
Le c teste di serle» del 

c Gruppi » delta fase finale del 
camplonati del mondo dl calcio 
del 1974 saranno II Brasile (de-
tentore del tltolo), la RFT 
(paese organizzatore), 1'Italia 
e I'Uruguay. Lo ha rivelato il 
presidente delta Confederazio-
ne braslliana degli sport che e 
anche vice presidente delta 
FIFA e candidate alia succes-
slone dl Sir Stanley Rous alia 
presidenza della FIFA insleme 
all'italiano Franchl che potreb-
be risultare avvantagglato dal
le posizloni reazionarie assunte 
tanto da Rous che da Havelan-
ge In occaslone del giusto rl-
fluto dell'URSS dl recarst a 
giocare nello stadlo-lager di 
Santiago del Cile. 

Havelange ha precisato che 
il criterio segulto dalla FIFA 
nella scelta delle quattro «te
ste di serie » e « essenzlalmen-
te tecnico » ' anche se e stato 
tenulo presenfe - che Brasile, 
RFT, Italia e Uruguay sono sta
te le quattro semiflnallste del-
I'ultima manifestazione mon-
dlale svoltasi In Messtco. 

II sorteggio del t Gruppi» 
della fase finale, che si svol-
gera come e noto a Monaco e 
dintorni, avverra II 5 gennaio 
a Francoforte dove dovrebbe 
riunirsl anche I'Esecutlvo del
la FIFA. La c mano Innocente » 
che deciders I raggruppamenti 
sara quella dl Detlef Lange, 
uno scolaro di undid anni, fi-
glio di un artlgiano berlinese 
designato attraverso un concor-
so organizzato tra I giovanissi-
mi calciatori della Germania oc-
cidentale. Detlef Lange gioca 
come ala destra nella squadra 
del c pulcini > di Wilmersdorf 
e canta nel c coro infantile > 
dl Schoeneberg, piu conosciuto 
come II complesso del cplccoli 
cantor! della croce di legno >. 

I I 5 gennaio, come abbiamo 
accennato si riunlra anche 
I'Esecutlvo della FIFA: In quel-
I'occasione Rous e Havelange 
saranno chtamati a rispondere 
del loro atteggiamento In fa
vor* del, golplsti massacratori 

quafa la parola deftnitlva 4 tut-
faltro che delta perche suli'ln-
tera vicenda dovra pronunciar-
si I'Esecutlvo. Un'altra < gra-
na > per Rous viene dallo spa-

Remo Musumeci 
oggi si sposa 

• II compagno Remo Musume
ci. della redazione sportiva 
dell'Unita di Milano, si unisce 
oggi in matrimonio, a Roma, 
con la signorina Lucia Serric-
chlo. A Remo e Lucia i piu 
vivi auguri di felicita. 

reggio Spagna-Jugoslavla: gli 
spagnoli, contrariamente a 
quanto preserve il regolamen-
to, si sono rifiutati di giocare 
entro il 1973 (gli Jugoslav! ave-
vano proposto II 28 dicembre) 
e la FIFA, per favorirli, ha 
proposto II 16 gennaio a Pari-
gi epoca In cui II calcio Jugo-
slavo e in c sospenstone Inver-
nale». Gli Jugoslav), natural-
mente, hanno rifiutato il 16 
gennaio e controproposto di gio
care la partita dopo II 1. marzo. 

E non e ancora tulio: Rous 
si trovera difronte all'accusa 
di avere manovrato per rlpor-
tare I'lnghilterra nel «giro» 
di Monaco e Havotange coin-
volto nello scandalo del mon
dial! scorsi che dopo le rivela-
zion! dell'arbitro « Sanson i ha 
investito I'lntera Federazione 
carloca e I'arbitro Marques. 

I biancoazzurri subito chiamati a bagnare il primato contro il Milan - Antognoni il giovane piu promettente - Crisi 
tecnica alia Fiorentina per be Sisti ? - Comunicato del Napoli sugli incident! prima e dopo la partita col Milan 

Come il pilota Stewart d 
stato (giusiamente) classifi-
cato il miglior sporttvo in 
senso assoluto per il 1973, e 
come I'olandese Cruyff e sta
to a sua volta eletto il mi
glior calciatore per lo stesso 
periodo, cosl si pub dire che 
se in campo nazionale una 
squadra merita la palma per 
I'anno eke sta per morire, 
questa e senza dubbio la La-
zio. • 
• Protagonista a sorpresa del 
campionato scorso slno alio 
sprint a tre, finito come si 
sa con la vittoria della Juve 
giusto al principio dell'estate 
del 1973, la squadra di Mae-
strelli si e riproposta infatti 
all'attenzione generate a po-
chi mesi di distanza, salendo 
di gradino in gradino le scale 
delta classiftca del nuovo cam
pionato fino a rimanere sola 
in testa nella penultima do-
menica dell'anno che sta per 
morire, grazie alia vittoria di 
Verona ed alia contempora-
nea sconfitta di Napoli e Juve 
(affiancate al secondo posto 
dalla Fiorentina imbattuta a 
Roma). 

Come nello stesso periodo 
dell'anno scorso, anzi meglio 
che nello stesso periodo: per-
che" e vero che allora la Lazio 
aveva un punto in • piu (16 
punti ieri contro 15 oggi) ma 
e anche vero che allora aveva 
una sola lunghezza di vantag-

II cammino verso il titolo di campione d'inverno 
"• .•.."•. Squadra > ' 11a giornata 12a giornata 13^ giornata 14a giornata 15a giornata 
LAZIO . . . . ' . p. 15 Milan GENOA Torino FOGGIA Bologna 
JUVENTUS . . : . . *> 13 SAMPDORIA Inter Roma FIORENTINA Vicenza 
NAPOLI » 13 Verona FOGGIA Bologna TORINO Genoa 
FIORENTINA . . . » 13 VICENZA Cagliari CESENA Juventus SAMPDORIA 
FOGGIA » 12 BOLOGNA Napoli VERONA Lazio MILAN 
INTER . . . . . . 12 Roma JUVENTUS SAMPDORIA Cagliari CESENA 
V1ILAN » 12 LAZIO , Torino Genoa BOLOGNA Foggia 
BOLOGNA . . . . » 11 Foggia . VERONA NAPOLI Milan LAZIO 
N.B. — In maiuscoloJe partite fuori casa , 

gio suite immediate insegui-
trici (che erano le due squa-
dre milanesi) mentre oggi ha 
due lunghezze sulla «troikar> 
composta da Napoli, Fioren
tina e Juve (e tre lunghezze 
sulle milanesi). 

St aggiunga che la Lazio, 
pur mantenendo le stesse ca-
ratteristtche tecniche (la mi
glior difesa con soli 5 goal 
subitt, un attacco poco pro-
lifico ma continuo e regola-
re), ancora non e apparsa 
nella forma migliore anche se 

sta facendo progressi di do-
menica in domenica: si vedra 
che ne deriva un quadro piu 
che mai favorevole ai colori 
bianco azzurri perche e to-
gico supporre che la acresci-
ta» della squadra sia desti-
nata a continuare, con • una 
migliore distribuzione delle 
energie nell'arco del campio
nato, evitando cosl il rischio 
di una flessione nella parte 
finale del torneo. 

D'altro canto, bisogna sot* 
tolineare che le speranze dei 

Verdetto casalingo al Santo Stefano pugilistico milanese . 

Puddu sfasato e impreciso 
non convince contro Tyson 
Un pari avrebbe gia premiato l'« europeo »: il pubblico ha accolto al grido dr « Ladri, 
ladri! » I'annuncio della vittoria ai punti dell'italiano — Gli altri match della serata 

Dalla nostra redazione 
• MILANO, 26. 

La meta di Antonio Puddu, 
campione europeo dei «leg-
geri», sarebbe quella di arri-
vare alia rivincita con Hodoifo 
Gonzales, per il «mondlale», 
magari in Italia se il califor-
niano accettera U rischio. Per 
la verita i nostri rings sono 
peggio della giungla piu peri-
colosa. II dottor Strumolo e i 
suoi soci occasional! sono 
quindi tomati al Santo Ste
fano, sia pure nel Palazzetto, 
dati i tempi grami, appunto 
nel tentative- di riportare il 
sardo nell'area alta, quella 
che conta. Ed hanno, a loro 
volta, rischiato finanziaria-
mente. 

Secondo le cattive abitudini 
e stato difatti il manager 
Branchini che ha scelto il col-
laudatore del suo campione. 
Ecco, percio, arrivare a Mi
lano, dove il pubblico e scet-
tico ed irritato contro impre
sari locali colpevoli di recent! 
malefatte, il «classico» Otho 
Tyson del New Jersey, dal 
passato alterno di piccolo 

sportflash-sportfJash-sporlflash-sportflash 

Cruyff migliore calciatore europeo del 1973 
• IL NAZIONALE OLAN-
DESE Johann Cruyff, 'ex 
centravanti dcll'Ajax di Am
sterdam, - trasferitosi nello' 
scorso agosto al Barcellona, 
e- stafo designato < migliore 
calciatore d' Europe per il 
1973 > nel referendum orga
nizzato annualmente dalla , 
rivista « France Football » 
tra i giomalisti specializ-
zati di 25 paesi. Cruyff, 
gia vincifore del refe
rendum nel 1971, succede 
al tedesco Franz Becken-
bauer e si aggiudica cosi 

il I f .mo c Pallone d'oro». Al secondo posto nel referendum 
si e classificato il portiere della Juventus e della nazionale 
italiana, Oino Zoff, detentore dei record di imbattibilita in 
maglia azzurra. Tra gli altri calciatori Italian! classificati, 
figurano Gianni Rivera (ottavo), Facchetti (dodicesimo) e 
Mazzola (quattordicesimo) - NELLA FOTO: Cruyff. 

Sospeso Carlo Regalia allenalore del Ban 
• AL TERMING DELLA partita Bari-Como, I'allenatore della 
squadra pugliese. Carlo Regalia, e stato sollevato dall'inca-
rico che e passato all'allenafore in seconda, Pirazzini. II 
prowedimento e a carattere temporaneo. 

Tenfafa corruzione durante una partita in Grecia 
• L'ARBITRO NIKOS ORCANTIS ha fatto una dichiara-
zione giurata alia Federazione nazionale greca di calcio, 
nella quale sostiene di aver visfo un calciatore del Kastoria, 
di seconda divisione, dare un bigiietto da 1090 dracme a un 
•wersario. L'arbitro ha detto che si e trattato di un caso 
di corruzione. Orcantis ha detto che il fatto e awenufo du
rante la partita Pandramaikos-Kastoria, vinta dalla seconda 
squadra per 2-1. La vittoria era di importanza vitale per il 
Kastoria. essendo in seconda posiztone in c'assifica ed aven-
do otiime probabilita di aggiudicarsi il campionaJo e di es-
sere promossa alia prima divisione. 
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combattente per piccole are-
ne perlferiche dove vince, pa-
reggia, perde con la mede-
sima indifferenza. 

II peso normale di Tyson 
supera le 140 libbre, virtual-
mente e un peso welter, ma 
per contratto invece doveva 
restringersi in . kg. 61,700, 
quindi presso a poco in un 
leggero, con una operazlone dl 
magia magari fatta da digiuni 
e da saune. Queste erano le 
premesse della vigilia del 
«meeting» del 26 dicembre, 
Cera in compenso la curiosita 
professionale di vedere come 
sarebbe finita questa machia* 
vellica -faccenda. Ma ecco che 
si accendono le Iuci sul qua-
drato, stiamo a vedere. 

La folia,»- stavolta, si e 
mossa • numerosa malgrado 
l'aumento del prezzo dei bi-
glietti in ogni ordine di po
st!. I paganti devono supe-
rare i tremila. Filippo Belve
dere e Rino Ferrari, due bat-
taglieri pesi mosca, fanno 
del loro meglio tenendo con-
to della modesta bravura 
tecnica come della scarsa 
esperienza. Al termine delle 
sei riprese vince agevolmente 
Ferrari, piu lucido e preci-
so, del pur generoso Belve
dere, che purtroppo invece 
di migliorare peggiora sem-
pre. 

L'esperienza di Paolo Rus-
so, un peso leggero ingrassa-
to che sembra un sollevato-
re di pesi, e bastata per im-
brigliare il sardo Edoardo 
Diana dal gioco evanescente 
e sconclusionato. Per sei 
rounds lo spettacolo e stato 
confuso, mediocre, deprimen-
te. La giuria ha votato Dia
na tenendo conto del richia-
mo ufficiale subito dal picco
lo toscano durante la quarta 
ripresa. - -

Alto, ossuto, duro e lo ju-
goslavo Ivan Matekovic, l'ul-
timo discepolo di libero Cec-
chi, un - mediomassimo dai 
colpi dritti che spesso dop-
pia con velocita e precisione. 
Per6 il ragazzo appare ma-
ledettamente acerbo nel me-
stiere e in fase difensiva. 
L'emiliano Grabriele Lazari 
ha sofferto il suo martella-
mento per quasi cinque as-
salti, poi ha dovuto arren-
dcrsi alia potenza fisica del-
l'awersario: mancavano 43 
secondi al termine del round. 
Ivan Matekovic abbastanza 
sfortunato nel passato, sem
bra un fighter niente male 
specialmente quando sara piu 
maturo. 

II nero Otho Tyson fe un ti-
po alto, sneilo, rapido sul 
piedi e Puddu deve inseguir-
lo nel primo e nel secondo 
round. L'americano sfoggia 
una scherma quasi brillante 
e fa camminare il sardo che, 
come suole dirsi, non e riu-
scito a trovare il bandolo del
la matassa. Del resto Anto-
ton:o Puddu sembra sfasato 
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del match 

e impreciso nei colpi, non 
combina nulla di positivo e 
si arriva cosi alia quinta ri 
presa ' con la situazione di 
virtuale equilibrio. 

Otho Tyson, dotato di un 
buon mestiere, continua a 
fare l'anguilla perfino con le 
gambe pesanti tanto Puddu si 
dimostra incerto sul da far-
si, tanto manca di velocita 
e di talento nel costruire azio-
ni A efficaci e distruttive. Il 
campione sardo, un robot 
monotono,' dovrebbe venire a 
galla con il suo maggiore vi-
gore fisico, con la sua supe-
riore potenza nei rounds fi-
nali. Invece vediamo - Puddu 
sbandare e finire fugacemen-
te al tappeto, non contato, 
durante la nona ripresa men
tre neli'ultima sono tre mi-
nut i di confusione. II com-
battimento finisce In parit«, 
o presso a poco. 

La giuria invecr assegna la 
vittoria ad Antonio Puddu 
fra i clamori degli spettatori 
che urlano «ladri» e peggio. 
Volano monetine e gettoni 
telefonici nel quadrate II ver
detto e stato unanime ma del 
tutto errato perfino nei pun-
teggi eccessivamente casalin-
ghi stillati dai signori Capoz-
zi, Calvenzi e Ferrari. Un 
pareggio avrebbe gia favorito 
Puddu apparso lontanissimo 
da una - forma accettabile 
mertre Tyson, favorito da tan-
ta pochezza, si e onestamente 
fatto valere. 

Selvaggio e drammatico e 
risultato lo scontro tra il me
diomassimo Kevin Issacs e il 
gigantesco Pranzolin che pe-
sava ben 13 chilogrammi in 
piu. Ha vinto il negro ameri-
cano per k.o. al terzo assalto 
dopo un pestaggio brutale e 
sanguinoso. Franzolin, atter-
rato nel prhno nel secondo e 
nel terzo round, si e dimo-
strato coraggioso e stoico ma 
la boxe non e il suo mestie
re. Kevin, veloce e duro, pre-
so a scatola chiusa per 800 
dollari, vale qualcosa e forse 
lo dimostrera nel futuro. 

Tanti anni fa, diciamo nel 
1962, in questo palazzetto inl-
zi6 la sua camera l'oriundo 
Joe Merino, stavolta Invece 
qualcuno potrebbe chiuderla 
o ftlmeno AWldnam al tr«-

monto. Alle biglietterie sono 
stati incassati circa 9 milioni 
e per chiudere purtroppo una 
brutta notizia: e morto Ral 
Paini, un intrepido combat
tente dei tempi passati. 

Giuseppe Signori 

II dettaglio tecnico 
RINO FERRARI (kf. 51) b. 

FILIPPO BELVEDERE (kg. 51) ai 
punti in 6 riprese. EROARDO DIA
NA (kg. 63,6) b. PAOLO RUSSO 
(kg. 64,5) ai punti in 6 riprese. 
IVAN MATEKOVIC (kg. 74,5) b. 
GABRIELE LAZZARI (kg. 74,5) 
per k.o.t. alia quinta ripresa. 
KEVIN ISSACS (kg. 83,1) b. CIA-
C1NTO FRANZOLIN (kg. 96) per 
k.o. alia terra ripresa. ANTONIO 
PUDDU (kg. 61,5) b. OTHO TY
SON (kg. 61,6) ai punti in 10 
riprese. 

Ros pareggio 
con Faostinho 

BOLOGNA. 26. 
Bepi Ros ha strapoato ai giu-

dici un pareggio nel match di-
sputato oggi al Palasport con
tro il brasiliano Faustinho da 
tempo trapiantato in Italia. 

Ros. che qualche tempo fa 
aveva battuto il brasiliano ai 
punti. stavolta non e nuscito a 
spuntarla. 

romani sono accresciute anche 
dai ritardi delle grandi tradi-
zionali: intanto Inter e Milan 
che continuano a destare vive 
preoccupazioni tra gli sportivi 
milanesi nonostante le ultime 
impennate contro Vicenza e 
Napoli, poi la Juve che dopo 
il pareggio casalingo con il 
Cesena & incocciata in una 
sconfitta a Cagliari tanto da-
morosa quanto forlera di in-

' terrogativi sul conto delta 
uvecchia signoran. La quale 
pertanto e attesa con curiosita 
alia riprova sul campo di Ma-
rassi, nel primo atto del dop-
pio scontro tra squadre tori-
nesi e genovesi (il secondo 
atto tra Torino e Genoa i as-
sai piu avaro di motivi di in-
teresse). * -• - • 

Ma a tenere banco dome
nica sara soprattutto I'altro 
quadrangolare in programma, 
quelto tra milanesi e romane: 
Lazio-Milan in primo luogo, 
perchi ai bianco azzurri si 
offre non solo la possibilita 
di mettere a tacere le rinno-
vate velleita dei rossoneri, ma 
anche di offrire una nuova 
prova di carattere, e Inter-
Roma in secondo luogo, come 
reciproco banco di prova tra 
due squadre chiaramente con-
valescenti e non ancora per* 
fettamente • guarite. Domeni
ca insomma si potra dire 
qualcosa di piu sul conto della 
Lazio e sugli sviluppi della 
lotta per lo scudetto: con la 
speranza naturalmente che sia 
qualcosa in piu a favore degli 
uomini di Maestrelli. Che la 
Lazio possa ipotecare anche 
il titolo di migliore squadra 
del 1974 (e non solo in senso 
platonico) & quindi I'augurio 
di rito per il fine d'anno calci-
stico. • Senza dimenticare - la 
Roma che deve gettare a San 

'Sfro i presupposti per uh anno 
migliore di quelto che sta per 
andarsene (anche in questo 
caso ovviamente si tratta di 
un augurio). 

* • • . 
Per quanto riguarda i sin* 

goli pensiamo che il titolo di 
miglior calciatore italiano per 
il 1973 sia invece piu difficile 
da assegnare: meglio un vec
chio (tipo il leone Burgnich), 
meglio un difensore (come il 
portiere saracinesca Zoff), op-
pure & da preferire un giovane 
attaccante? Guardando al fu
turo, come e umano e logico, 
la scelta finisce per essere in-
dirizzata verso un giocatore 
che & un giovane ed un attac
cante al tempo stesso: vale 
a dire il viola Antognoni che 
nella partita dell'Olimpico, nel 
grigiore quasi generale, ha 
trovato modo di brillare di vi-
vissima luce, mostrando di 
meritare in pieno la defini-
zione di nuovo Rivera del cal
cio. Nel senso che & apparso 
un giovane di classe, dalla 
visione di gioco limpida, dalla 
personalita spiccata tale da 
fame un uomo chiave per la 
squadra: per il resto invece 
si differenzia notevolmente da 
Rivera, 

In piu del Gianni infatti ha 
un tiro al fulmicotone (ancora 
bruciano le mani di GinulfU), 
una maggiore mobilita, una 
maggiore combatttvita: invece 
di Rivera e meno geniale nel-
Varte dell'ultimo passaggio. 
Ma pub migliorare anche sotto 
questo profilo. Per intanto, 
quelto che gia ha fatto e mol-
to: e merito suo se la Fio
rentina 6 lassii tra le grandi, 
cosi come e per lui che uno 
della vecchia guardia, come 
De Sisti non riesce a ritrovare 
il posto in squadra! 

E a proposito di De Sisti 
va detto che in seno alia Fio
rentina e'e il pericolo di una 
crisi tecnica motivata appun
to dalVesclusione di oPic-
chio* dalla prima squadra 
anche se ieri sera il presi
dente Ugolini e Vallenatore 
Radice hanno teso a smorza-
re la polemica su De Sisti, il 
quale ha dichiarato di esse
re sicuro «di rientrare in 
squadra ' appena la squadra 
ne avra bisogno*. 

• • * - > • 

Siccome nella vita non ci 
sono solamente le luci, ma an
che le ombre, bisogna ora ri* 
cordare velocemente i rilievi 
meno postttvi della decima 
giornata, vale a dire la con-
ferma dello stato di crisi delle 
due squadre venete (Verona e 
Vicenza) relegate negli ultimi 
posti della classifica, la fles-

Muore giovane calciatore 
dopo un incontro a Cireglio 

PISTOIA, 26 
Un giovane calciatore del cam

pionato provinciale dell*U.I.S.P.. 
Sterano Corsini. di 20 anni. e 
morto nel pomeriggio in segui-
lo ad un incidente di gioco oc-
corsogli nella tarda mattinata. 

Corsini, che giocava terzi-
no destro nella squadra del Pi-
teccio, stava disputando una 
partita a Cireglio, nei pressi di 
Pistoia. contro la compagine del 
«Bar Damasco». Nel saltare 
su un pallone spiovente in area, 
a circa un quarto d'ora dalia §• 

ne. il giovane si 6 scontrato 
con lo < stopper > della sua stes-
sa squadra. Accasciatosi a ter
ra si e poi riavuto ed e stato 
condotto all'ospedale di Pistoia 
dove, in un primo momento. 
era stato giudicato guaribile in 
died giorni. Nel pomeriggio. pe
ri, Corsini e morto, sembra 
per cemorragia endocranica». 
Figlio di un maresciaDo del vi-
gfli urbani pistoiest. il giovane 
era studente di un Utituto di ra-

sione di spettatori registrata 
a Cagliari (anche per colpa 
degli alti prezzi oltre che per 
la mancanza di trasporti pub-
blici) e gli incidenti di Napoli 

avvenuti (al contrario di quan
to e accaduto al Cagliari) per 
via della ressa agli ingressi 
dello stadio prima e poi per 
le proteste nei confronti del
l'arbitro. 

Inutile dire che la vecchia 
polemica contro il Sud & statu 
ripresa in questa occasione da 
qualche giornale del Nord ma 
con scarsi risultati dato che 
certi argomenti per fortuna 
non fanno piu presa sul pub
blico: ormai tutti sanno che 
certi incidenti possono capi-
tare al settentrione come nel 
meridione (tanto e vero che 
anche a Verona, giusto dome
nica, la fine della partita e 
stata contrassegnata da una 
sassaiola contro il pulmann 
della Lazio). Piuttosto, a pro

posito degli incidenti di Napoli 
(e di Verona) vale la pena di 
sottolineare che sono avvenuti 
proprio a poche ore di di
stanza dalla decisione della 
Federcalcio di istituire uno 
speciale trofeo per il pubblico 
piu corretto: come dire che 
I'iniziativa non ha riscosso 
molto successo, per lo meno 
in due citta. Vedremo piu in 
la verso quale direzione po
tra incamminarsi il trofeo: 
certo e che secondo noi non 
sara facile assegnarlo, che il 
tifo 6 eguale sotto tutte le la-

titudini (e non bastano i trofei 
a mitigarne gli eccessi). 

r Infine a propositto degli in
cidenti di Napoli la societa 
partenopea ha emesso un co
municato nel quale respinge, 
sotto I'aspetto organizzativo, 
qualsiasi responsabilita in 
merito agli stessl incidenti, ac-
cusando le autorita compe-
tenti di non aver fatto ancora 
eseguire i lavori sollecitatit 
da tempo, per garantire Vac* 
cesso alio stadio in modo re-
golare e lamentando la scar-
sita del servizio d'ordine da 
parte della polizia. 

Roberto Frosi 

Cambia«padrone»la corona dei«mosca» 

Chevert e 
«europeo » 
ATZORI K.O. 

L'italiano messo fuori combattimento da tre si-
nistri consecutivi a 2'10" della settima ripresa 

^WPiii 

, r* *-**«-* • 

>&mmimm 

§*-******'* 

Vs* 
, • * * * " " • " " 

Nostro servizio , 
ZURIGO, 26 

La c bella » ha detto Chevert: 
11 puglle svlzzero ha riconqul-
stato la corona europea dei mo
sca (abbandonata a suo tempo 
per tentare I'avventura mondla
le) baltendo Fernando Atzori per 
K.O. alia settima ripresa. 

Conqulstato II titolo europeo 
nel lontano 1967 Atzori lo ave
va difeso ben nove voile prima 
di perderlo, I'anno scorso, con
tro Chevert (in precedenza scon-
flllo ai punti) e lo aveva ricon-
quistato questa estate battendo 
II modesto francese Cesari. Pu-
gile di buon talento Atzori non 
ha mai avuto un grande pubbli
co e spesso ha dovuto c emlgra-
re » su ring slranieri per assicu-
rarsi una buona c borsa >. E' 
stato anche II caso dl oggi: II 
ring di Zurigo, un arbllro casa
lingo e un avversario difficile, 
scorbutico (ma anche deciso e 
ben preparato) in cambio dl 12 
milioni. Un'occasione pericolosa 
certo, ma ricca, che un pugile a 
trent'un anni, quanti ne ha or* 
mai Atzori, non poteva rifiutare. 

E' finita per K.O. e e'e poco 
da recriminare, fanfo piu che al 

momento dell'epttogo le redini 
dell'incontro erano in mano alio 
svizzero in vantaggio. Chevert, 
agile e preciso, ha aiiaccato fin 
dal primo gong e Afzori, lento 
e pesante, ha chiaramente su
bito In almeno quattro riprese. 
L'epilogo si 6 avuto a 2'10" dal-
I'inizio della settima ripresa: 
centrato da un sinistro Atzori e 
finito K.D.; si e subito rialzato 
ma un nuovo sinistro lo ha in-
viato alle corde e un terzo lo 
ha messo definitlvamente K.O. 

Con quello di oggi il nuovo 
campione d'Europa ha disputato 
57 incontri vincendone quaran-
tanove; per Atzori quella dl og
gi e stata la quinta sconfitta in 
49 incontri. II bilancio e ora in 
favore dello svizzero ma l'ita
liano ,merita >. una . rivincita: 
I'avra? • \ . / "?j [ 

p. W. 

• Nella foto in alto I'arbitro 
tedesco HERBERT THOMSEN 
(protagonista alcuni anni fa 
dello « scandalo » Mazzinghi-
Little e recentemente riabili-
tafo) mentre decreta il KO di 
ATZORI . 

Domenica prossima organizzato dal CUS Roma 

Quasi in cinquemila alia 
Maratona di S. Silvestro 

In linea con w una vecchia 
tradizione, il CUS Roma chia-
ma i romani a festeggiare la 
fine dell'anno con la Mara
tona di San Silvestro, che, 
giunta alia sua nona edizJo-
ne, anziche l'ultlmo giorno 
dell'anno si svolgera dome
nica 30 dicembre, approfittan-
do del a blocco» della circo-
lazione delle auto. Domenica 
30 dicembre I dirlgenti del 
CUS Roma contano di schie-
rare alia partenza della nona 
Maratona *di san Silvestro 
niente meno che cinquemila 
concorrenti. L'anno scorso, no
nostante — nel rispetto della 
tradizione — la pioggia flagel-
lasse la capitale, furono tre
mila i partecipanti; quest'an-
no, vuoi per il fatto che mol-
ti hanno riscoperto il gusto di 
camminare, vuoi perche an
che gli organizzaiori hanno 
forse lavorato meglio, attra
verso una capillare azione di 
reclutamento, a cinquemila 
dovrebbero arrivarci. 

Nel corso della conferenza 
stampa, aperta dal presiden
te del CUS Roma, Alberto 
Gualtieri e chiusa da Plavio 
Salvarezza. si sono fatti i no-
mi di Umberto Risi, Franco 
Arese, Brutti, Mangano, Dal 
Corso, Trambaiolo, Bassi, co
me quelli dal prestigioso pas
sato e dalle grandi aspirazio-
ni, che prenderanno parte al
ia Maratona. Eppure l'impres-
sione che non fossero loro i 
piu Importanti era evidentis-
sima: questa Maratona non 
si e pasta l'obtettlvo dl un 
grande e prestigioso vincitore 
come fine unico, bensi quello 
dei cinquemila partecipanti. 

II regolamento la definisce, 
giustamente. festival del podi-
smo e quindi dispone che « La 
partecipazione e libera a tut
ti coloro in grado di correre o 
semplicemente camminaie, 
senza limiti di eta e senza di-
stinzioni di sesso— si corre 
sulla distanza totale di km. 
42,195. Per coloro che non in-
tendono ricoprire Vintera di
stanza sono previsti traguardi 
intermedi ai km. 8, 21 e 29. Le 
iscrizioni vanno fatte di per
sona presso la sede del CVS 
Roma, Piazzale del Verano, 27 
fino al 29 dicembre^ diretta-
mente sul posto di gara, la 
mattina del giorno 30, esdu-
slvamente per i concorrenti 
provenienu da altn province. 

La tassa di iscrizione & di li
re 500 a persona. II raduno & 
per le ore 9 del 30 dicembre 
al Colosseo (inizio dei Fori 
Imperiali), la partenza verra 
data, con un colpo di canno-
ne, alle ore 10 in punto con 
qualsiasi condizione atmosfe-
rican. 

Colosseo, Porta San Paolo, 
Stadio - delle Tre Fontane 
(traguardo degli otto chilo-
metri). Via Laurentina, Via 
Grottaperfetta, Via Ardeatirs, 
Appia Antica. Porta San Se-
bastiano, Stadio delle Terme 
di Caracalla (traguardo dei 
21 chilometri) e nuovamente 
fino alio Stadio delle Tre Fon
tane (traguardo dei ventino-
ve chilometri) per ritomare 
sul solito percorso dalla via 
Appia, Porta S. Sebastiano, fi

no al traguardo finale nello 
Stadio delle Terme di Cara
calla, e il percorso lungo il 
quale si snodera questa spet-
tacolare manifestazione spor
tiva, creata dal CUS Roma. 

II presidente Gualtieri ram-
maricandosl (con acuta iro-
nia nei riguardi della FJDAL) 
che a causa di un ritardo po-
stale sia stato escluso dal ca
lendars il « Memorial ; Zau-
li», che era la massima ma
nifestazione della sezione atle-
tica del CUS, ha sottolineato 
come adesso tutte le cure e 
le attenzioni saranno dedica
te alia Maratona, che, per le 
sue caratteristiche, ha i pre-
gi della manifestazione del-
l'awenire 

Eugenio Bomboni 

Clomoroso debacle di Top Hannover 

Timothy 7". vince 
il«Tor di Valle» 

II Premio Tor di Valle, Iradizio-
nale prova del Santo Stefano ro-
mano, e stato vinto da Timothy 
T. davanti a Udet Hanover. 

La corsa ha visto il clamoroso 
crollo di Top Hanover che nulla 
ha potuto opporre alia superiorita 
dell'americano apparso in questo 
suo debutto romano al meglio del
la condizione a tutto merito del 
suo alienator* Giancarlo Baldi. Al 
via dopo breve lotta Dalia pren-
deva il comando davanti a Stan-
garo. Cobalt, Top Hanover, Belle 
Doris, Timothy T. e Udet Hanover 
mentre Torccllo rompeva rimanendo 
fuori corsa. Dopo circa un giro a 
posizioni immutate Top Hanover 
rompeva gli indugi ma era anti
cipate da Cobalt mentre Timothy 
T. seguiva nella scia del cavallo 
della scuderia Santipasta. Sulla 
terza curva Stangaro era in breve 
rottura imttato da Cobalt e men
tre Dalia continuava al comando 
avanzaveno Top Hanover, - Timo
thy T. e Udet Hanover che anda-
vano atl'attacco di Stangaro rima-
sto in seconda position* dopo la 
breve rottura. Sulla curva finale 
Stangaro tomava » romptr* e ve-
niva squalificato, • Top Hanover 
era II primo ad awlcinare Dalia 

ma appena in retta d'arrhro ca-
lava improwisamente lasciantfoti 
superare da Timothy T. che at a|-
lontanava facile vincitore mentre 
Udet Hanover, venendo da lonta
no, riusdva a superare, nei preaai 
del traguardo, Dalia. 

1) Timothy T. (Giancarlo Bal
di) in 1'17"9 al chilometro; 2) 
Udet Hanover (Carli); 3) Dalla 
(Bordoni), 4) Top Hanover (Kro
ger). Non piazzati: Cobalt, Stan
garo, Torcello, Belle Doris. Tota-
lizzatore: 23, 18, 24, 22 (149). 

Ecco il tfettaglio della rianieaw: 
1. corsa: 1) Berroti; 2) Chimbo; 
3)Dnblone. 44 , 19, 55, 20 ( 5 6 5 ) . 
2. corsa: 1) Oira; 2) Karabah; 
3) Viduus. 34, 19, 25, 29 (74) . 
3. corsa: 1) Tripoidio; 2) Rega-
dor. 2 t , 19. 57 (219). 4. corsa: 
1) Irsnto; 2) Dodge; 3) Port Said. 
«3, I t , 15, 1C (74) . 5. corsa: 
1) Zurigo; 2) Fardik; 3) Bnblio. 
30, 12, 12, 11 (51) . «. corses 
1) Timothy T.; 2) IMvt H M O M * 
3) Dalia. 23. IB, 24. 22 (149). 
7. corsa: 1) Bormio; 2) Pippo 
Spano. 71 , 37, 32 (210). S. est> 
sa: 1) Ggntila; 2) Mansole*)| TI 
Cordoba. 07. 24, 24. 20 
Dual. wt*-A L. 19^00 . ( IN) . 
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Tutti s'interrogano sul futuro ma nessuno conosce la risposta 

Israele di fronte al dilemma 
fra negoziato e nuova guerra 

II desiderio di un accordo duraturo con gli arabi s'intreccia con I'arrogante pretesa di non cedere le terre conqui-
state nel 1967 — Un'opinione pubblica in bilico, osciliante e indecisa — L'incognita delle elezioni del 31 dicembre 

Bloccati ai valichi di confine perj'inadeguatezza delle Ferrovie 

Ogni giorno 1000 carri merci 
non possono entrare in Italia 
Alia richiesta di 13 mila carri I'azienda FS risponde offrendone solo novemila — II trasporto su ro-
taia quasi venti volte piu economico di quello su strada — I pericoli della ipotesi di fusione fra la 

Fiat e I'Efim per il rilancio del trasporto pubblico e per I'occupazione 

Dal noitro inviato 
' - - T̂EL AVIV, dicembre 
«In superfIcle In Israele non 

molto e cambiato, ma sono 
gli lsraelianl che stanno cam-
biando... e come se ci fossi-
mo svegllatl all'improvviso in 
un altro mondo: tuttl si inter-
rogano su quel che succede-

, ra, ma nessuno sa o vuole 
. rispondere. E qui a mlo av-
vlso ota il pericolo magglore 
per il nostro futuro e per la 
pace ». E" la conclusione di un 
lungo dlscorso, amaro e ango-
sclato di un vecchio dirlgente 
del MAPAM. l'ala sinistra del-
,lo schieramcnto dl gover-
no. Davanti al bar della 
via Dlzengoff, dove siamo se-
dutl con alcuni colleghl lsrae
lianl, una folia frettolosa e af-
faccendata si da a stento il 
passo. I taxi scarseggiano, gli 
autobus pure: sono In gran 
parte al fronte, requlsltl dal-
Tesercito tuttora in stato di 
allarme e di mobllltazlone ge-
nerale. II verde oliva delle 

' uniform! mllitarl predoml-
na per le strade: sono glova-
nl e non plti giovani (oltre 
il 20 per cento della forza 
lavoro, calcolata a poco piu 
di un. milione e sotto le ar-
miy, ragazze, mltra a tracol-

' la, in permesso per poche ore. 
TraiUn po' 11 ritroveremo lun
go je ;autostrade a fare l'au-
tostop per raggiungere le lo-
ro tinlta, nel Sinai, lungo e 
oltre il Canale dl Suez, sul 
Golan. • • 

Uno striscione attraversa tut 
ta la luce della strada: « Da
te sangue per 1 nostri solda-
tl». PiCt in la un altro: ((Da
te soldi per 11 nostro esercl-
to. Acqulstate 1 titoli della 
sottoscrlzlone nazlonale ». Mol 
ti local! sono chlusi (o i pro-
prietari sono alle armi, o i 
cllenti sono troppo pochl). An-
che i turisti, sempre numero-
si in questo perlodo dell'an-
no, hanno preferito camblare 
itinerarlo: la tregua e anco-
ra troppo fragile e non e il 
caso di rischiare. II costo della 
vita e sempre pid caro. I prez-
zl sono aumentati (si dice uffi-
cialmente) di oltre il cinque 
per cento nel solo mese di no-
vembre, ma le prospettlve so-

Duri attacchi 
israeliani 

al Pontef ice 
e al Vatican© 

TEL AVIV. 26 
Alcune personalita Israelia-

ne (fra cui il ministro degli 
intern! Yossef Burg, il mini
stro del culto Zera Warhaftig 
e il deputato Izhak Rafael) 
hanno apertamente e aspra-
nwnte criticato le dichiarazio-
ni di Paolo VI favorevoli alia 
concessione di uno «status 
particolare» a Gerusalemme. 

II giornale dei sindacati Da
var, che riflette in genere le 
posizioni del govemo. accuse 
il papa di aver compiuto 
«non un atto religioso, ma 
un atto politico» afflancan-
dosl a alle pressioni arabe». 

Davar inoltre si scaglia con-
tro a element! ostili ad Israe
le » che esisterebbero in Va-
ticand e che cercherebbero « di 
rimettere in vita il piano per 
rinternazionalizzazione di Ge
rusalemme ». 

II giornale si riferisce (pur 
non citandolo apertamente) al 
a vertices tenutosi il 22 di
cembre in Vaticano. e a cui 
hanno partecipato il Ponte-
fice, Timperatore d'Etiopia 
Haite Selassie e altri capi 
africani per discutere vari 
aspetti della crisi medio-orien-
tale e in particolare il pro-
blema di Gerusalemme. 

Una nota diffusa dal Vati
cano dopo l'incontro ha pre-
cisato che per gli stati afri
cani «Gerusalemme non do-
vrebbe esaere sotto il con-
trolk) esclusivo di una sola 
religionen. e che a una solu-
zione deve essere trovata sul-
la base delle risoluzioni del-
10NU». Come e noto. la ri-
sohizione piu importante del-
1'ONU su Genijwiemme e quel-
la votata nel 1948 che riguar-
da la divisione della Palestina 
tra arabl ed ebrei e che Dre-
vede per Gerusalemme uno 
status di citta internazionale. 

Degli elementi t anti-israe-
lianin che esisterebbero nel 
Vaticano. Davar fa il nome 
soltanto del prof. Atessandrim. 
e aggiunge: «t Pare che vi sia-
no personalita influenti della 
chlesa cattclica che desidera-
no riaprire le discussioni sul-
la Internazionalizzazione di 
Gerusalemme facendosi ap-
poggiare dagli arabi. dagli 
africani e da altre sette cri-
stiane ». 

H giornale afferma Inoltre 
che'H Vaticano sta tentando 
d! schierare dalla sua parte. 
sulla questione di Gerusalem
me. anche le altre chiese che 
hanno rappresentanti nella 
citta (come quelle greeo-orto-
dossa e armena) e vari stati 
«cattolici», come Spagna. 
Francia e Italia. 

Davar aocusa inoltre il Va
ticano di « macchinare dietro 
la schiena». di comportarsi 
aeon astuz'.a, con cinismo». 
con ale tattiche rnachiavelli-
che che caratterizzano i mi
nister! degli Ester! di stati 
laici che cercano di col pi re 
Israele*. 

Inflne Davar 1 amenta che 
«prima e dopo Monaco ». al
cune c pubblicazioni ufficia-
t! del portavoce dei gesulti e 
della chiesa, compreso 1'ultimo 
notnero di Civilta Cattolica*. 
hanno parlato In «stile apolo-
geUco» dell'aUlvlta «assas
sin* » delle organlzzazionl pa-
lestineai. 

no tutt'altro che rosee. Gran 

rirte della attivita economica 
paralizzata, rallentata: man-

cano gli uomlni, le materie pri 
me scarseggiano, 1 trasporti 
civill fanno per ora la spo-
la lungo il deserto del Sinai 
per rifornire 1 fronti. I glor-
nall riportano allarmati la 
notlzia che in alcune fabbri-
che, per la prima volta do
po lo scoppio della guerra, 
gli operal hanno scioperato. 
A Haifa 1 portuali hanno do-
vuto incrociare le braccla: il 
porto e praticamente fermo. 
Nessuno ha ancora osato fa
re un bilanclo preclso dl quan 
to sla costata la guerra. Si 
parla dl clfre talmente astro-
nomlche da divenire perslno 
astratte per il grosso dell'o-
pinione pubblica che non e 
ancora usclta dallo choc psi-
cologico provocato dalla guer
ra del Yom Klppur Con il 
quarto conflltto arabo israe-
llano, dlnanzi alia rlpresa a-
raba, in una situazione che 
ha messo in luce tutti i pe
ricoli che comporta l'entrare 
in collisione con le tendenze 
coesistenziali che continuano 
a predominare tra Mosca e 
Washington, l'opinione pubbli
ca israeltana si e trovata per 
la prima volta a dover n-
flettere sul limili dello stato 
di Israele, sulle sue prospet
tlve future e quindl sul suo 
modo di collocarsi nella regio-
ne medio-orientale. Da una 
parte, la coscienza della ne-
cesslta dl un accordo di pa
ce reale e durevole sembra 
farsl strada dopo annl in cui 
ci s! era cullati e lasclati 
cullare nella illusione che I-
sraele avrebbe potuto stabil-
mente slstemarsi sulle frontie-
re del 1967. Malgrado tutto, 
a dlspetto dei pericoli che 
venlvano denunciatl e della 
tensione che non era mat ces-
sata un momento, dopo l'ag-
gressione ai paesi arabi del 
1967, mal il paese e i suoi 
dirigenti erano apparsl piu fi-
duciosi nella loro forza e nel
la loro arrogante pretesa di 
installarsl nelle terre altrui 
per costruirsi un confortevole 
benessere. E mai il paese ave-
va visto un boom economico 
industriale cosl imponente e 
rapido. Dall'altra parte, 11 
trauma della guerra « ne vinta 
ne persa». ha rafforzato le 
rivendicazioni di frontiere « si-
cure e difendibili», lo slogan 
di coloro che facendo pemo 
sulla a diffidenza storica » ne! 
confronti degli arabi afferma-
no che occorre restare co-
munque nel Sinai e non ab-
bandonare il Golan siriano e 
tanto meno permettere la cre-
azione di uno stato autonomo 
palestinese in Cisgiordania. 
Molto spesso, nel grosso del-
l'oplnione pubblica queste due 
tendenze. se cosl si possono 
chlamare, coesistono e si ar-
ticolano nel modo di pensa-
re di una stessa persona. E 
qui il mito della a vittoria tra-
dita » o della « vittoria impe-
dita » (dal cessate il fuoco del 
22 ottobre allorche il generate 
Sharon violando brutalmente 
la tregua correva verso Suez) 
lanciato e sostenuto dall'estre-
ma destra. si innesta facil-
mente in questa contraddizio-
ne. Al peggio che potrebbe 
capitarci — dicono gli israe
liani piu consci della gravita 
del momento che stanno vi-
vendo — e che dl questa con-
traddlzlone ne traesse vantag-
gio il Likud e tutta la de
stra nel suo assalto al pote-
re, con il programma di di-

. re no alia trattativa e ad ogn! 
concessione e comprornesso 
con gli arabi. Certo le preoc-
cupazioni sono forti. Sono do-
cumentate dai sondaggi (per 
quel che essi possono vale-
re, naturalmente). Prima del
la guerra (le elezioni avreb-
bero dovuto aver luogo in no-
vembre) il 63 per cento degli 
elettori si era detto favore-
vole alia riconferma del go 
verno di Golda Meir Ora pa
re questi elettori siano scesl 
molto al di sotto della maggio 
ranza assoluta. Allora solo il 
2 per cento dell'elettorato ri-
teneva che l'estrema destra. 
vale a dire il Ukud. potesse 
formare un governo; oggi la 
percentuale e salita al 17 per 
cento. Molti. oltre il trenta 
per cento, sostengono che il 
31 dicembre voteranno diver-
samente dal passato a Siamo 
senza un vero e crraro pro
gramma Ci pace». ci dice 
un anziano giornalista che scri 
ve per un grosso giornale go 
vernativo E cio provoca in-
certezza. rischia di far gua 
dagnare voti aH'alleanza di 
destra e di spingere molt: 
alio ass^nteismo Lo stespo mi 
nistro dei trasporti Simon Pe 
rez. uno dei leader del grup 
po di Dayan. ricevendoci nel 
suo ufflc!o di Tel Aviv, appe-
na alia vigilia della conferen 

, za di Ginevra. ammetteva del 
. re-ito chiaramente che Israele 

«non vede ancora in quella 
assise un cammino ben pre 
ciso, ma v>ltanto una direzio 
nf» B e lamentava anche se 
molto diplomaticamente il fat 
to che gh Stati Un ti (RKsin 
ger aveva appena concluso !a 
sua visita :n Israele) avesse-
ro in qualche modo chiesto a 
Tel Aviv -1 pazamento di que 
sto prezzo «Non e un bene 
che le due superpotenze si 
siano intromesse in questo 
nuovo confliUo arabo israeha-
no. ci6 complica, non sempli-
fica le cose, rende piu perico-
losa la situazione». diceva 

« Non possiamo dimenticare 
questa volta — scrive il gene-
rale Peled sulla rivista New 
Outlook — che non siamo riu-
sciti a risolvere la situazio
ne senza 1'intervento del
le grand! potenze. Dobbiamo 
fare attenzione La questlone 
si pone in termini sempre 
piu global! e il nostro mar-
gine di manovra e sempre 
piu limitato. Che si poasa o 
meno attaccare Damasco o II 
Cairo non ha lmportanza. Ve

ro e invece il fatto che pos
siamo trovarci al centro di 
un conflitto globale. Ii proble-
ma e oggi di sapere se la di-
rezione della nostra polltica 
mllltare ed estera e ancora 
in grado di elaborare tuttl gli 
elementi, 1 fatti, le posslbili-
ta e ogni decisione che ri-
guarda il destlno del nostro 
paese». AH'ultimo comlta-
to centrale del partito laburi-
sta al potere gli scontrl e 
le polemiche sono stati asprl 
prima di definire una piat-
taforma elettorale che, anche 
dopo la guerra del Yom Kip-
pur, non ha ceduto dl un cen

timetre sul terreno della tradi-
zionale politica annessionisti-
ca. 

E' vero che 11 nuovo pro 
gramma parla di «frontiere 
difendibili basate su un com
prornesso terrltorlale », ma il 
nuovo programma ha sconten-
tato sia i «falchi» che le 
« colombe » e il problema re-
sta dunque sempre aperto. 
Dayan e il suo gruppo. il 
vecchio partito dl Ben Gu-
rion (Rafi), non ha esitato nei 
giornl scorsl a venttlare una 
sua usclta dalla coalizione la-
burlsta se le « colombe » con-
tinueranno a criticare le sue 
posizioni. Sa che qualora si 
registri uno spostamento a de
stra dell'elettorato i seggi del 
suo partito potrebbero essere 
decisivi e qulndi gioca la sua 
carta di eventuale arbitro del
la situazione per forzare la sua 
polltica: quella che non ha 
permesso la pace e che non 
ha impedito la guerra. 

Franco Fabiani 

TOKIO — Cinque persone sono rimaste uccise ed altre sessanta ferite in un incidente ferro-
viario avvenulo leri nella stazione Hirano di Osaka. L'lncldente e avvenuto quando il con-
voglio, un treno passeggeri, e deragliato • si e capovolto entrando nella stazione 

Continuano le violazioni dell'accordo di Parigi da parte di Thieu 

La nuova scalata nel Vietnam 
vista da un colonnello del GRP 

Una gigantesca «trincea» attorno a Saigon fatta pagare ai contadini — Le repression] . 
feroci e le offensive di Saigon — Lungo viaggro atttawso le zone libere cl#s!<nfforzait#^ \ 

Dal nostro inviato 
PARIGI, dicembre. 

Nel giorni scorsi il Times 
di Londra ha pubblicato la 
notizia che il regime di Saigon 
sta costruendosi una sua alt-
nea McNamara » per difender-
si dalle a inflltrazioni». La «ti
nea McNamara » era quel com-
plesso di fortiflcazioni, di bar-
riere di fllo spinato, di segna-
latori elettronici che, lungo 
la strada numero 9 che corre 
parallela alia linea smilttariz-
zata del IT parallelo, avrebbe 
dovuto tagliare in due il Viet
nam, isolare la lolta di libera-
zione del Sud dalle sue retro-
vie, permettere la repressione 
sicura e defimtiva. Non servi 
mat molto, ne durb a lungo: 
nell'offenstva del 1972 le forze 
di liberazione la spazzarono 
via con tutti i suoi bunker, le 
sue tnstallazioni etettroniche 
ed t suoi reticolati. Secondo 
la notizia del Times la nuova 
nlviean e qualcosa dt piu ca 
saltngo: si tratta di una enor-
me trincea, larga sui cinque 
metri, profonda quattro, che 
viene scavata su un ampio ar
ea a nord e a nordovest di 
Saigon attraverso le province 
di Tag Ninh, Hau Nghia. Binh 
Duong e Bien Hoa, a spese dei 
contadini. I capi dei villaggi 
nommalmente sotto il control-
lo di Saigon ai prtmt di di
cembre hanno avulo I'ordine 
di raccogliere 150 piastre a 
testa per ogni « elettore » com 
preso tra i 18 e i 60 anni di 
eta per portare a termtne if 
toporo. 11 denaro servira per 
pagare i bulldozers che do 
vranno fare il lavoro Se i con 
tadtnt non pagano, dovranno 
lavorare con zappe e badili. 

L'lllusione che fossati e trin-

cee possano servire a avince-
rev e dunque comune ad ame-
ricani e saigonesi, cosl come 
l'lllusione che i bombardamen-
ti aerei, che con i suoi aerei 
americani Vammmistrazione 
di Saigon sta ora compiendo 
sistematicamente sulle zone li
bere del Sud Vietnam, possano 
risolvere la partita. Ma la real-
ta vietnamita, anche dopo la 
flrma degli accordi di Parigi 
che Saigon non ha mai voluto 
nspettare, e che anzi viola 
apertamente, sistematicamen
te e contmuamente, ha altre 
dimensioni. L'accordo di Pa
rigi e il comunicato Le Due 
Tho-Kissinger del 13 giugno 
scorso hanno riconosciuto che 
nel Vietnam del Sud esistono 
due governi, due forze armate 
e ire forze politiche (GRP, 
Saigon, terza componente che 
non segue ne GRP ne Saigon), 
e che la soluzione del pro
blema va attuata mediante 
una polltica di riconciliazione 
e di concordia nazionale. che 
GRP e FNL si propongono co
me obbtettivo principale, e 
Saigon come qualcosa da igno-
rare e distruggere. 

In questo confronto, gli Sta
ti Uniti continuano a svolgere 
una parte di primo piano, an
che se il corpo di spedizione 
e partito. si sono lasciatt die
tro 24 000 consiglieri, masche-
rati da civili ma non per que
sto meno militan, hanno for-
nito al loro uomo di Saigon 
— Nguyen Van Thieu — cen-
tinaia di carri armati ed ae
rei supplemental!, e gli rior-
ganizzano e rafforzano il si 
sterna di pngiom e dt campt 
di concentramento che rin-
chiudono ancora 200000 pri-
gionieri. In breve, essi cer
cano di realizzare con altri 

mezzi quell'obiettivo di impo-
sizione di un regime neo-colo-
niale che e stato I'obietttvo 
permanente della loro azione 
in Indocina anche durante gli 
anni della u scalata», attuan-
do la avietnamizzazione* del
ta guerra. Cosl tutto quanto 
sta accadendo nel Vietnam del 
Sud non e, come Kissinger 
vorrebbe far credere, una se-
tie di violazioni dell'accordo 
a da entrambe le parti n, una 
sorta di « guerra civile » nella 
quale gli americani non e'en-
trano per nulla. E', invece, 
Vattuazione della politica ame 
ricana attraverso il regime 
capeggiato da Van Thieu. II 
quale non e che un servo ed 
uno strumento. 

Questo concetto ci e stato 
ribadtto, in una lunga conver
sazione, dal colonnello Duong 
Dinh Thao, che dopo aver par
tecipato per anni ai negoziati 
di Parigi e stato a Saigon per 
parecchi mesi della prtmave-
ra e dell'estate scorse ed ha 
viaggiato • a lungo attraverso 
tutte le zone libere del Sud 
Vietnam, prima di tornare a 
Parigi per partecipare ai la-
vori della conferenza consul-
tiva tra le due parti sud-viet-
namite, che si tiene ogni set-
timana senza risultati. « Biso-
gna nfiutare la versione da
ta da Kissinger — dice — 
che si trattt di una "guerra 
civile". E' la dottrina di viet-
namizzazione di Tfixon che 
conlinua. Thieu non e che uno 
strumento ». 

II xnaggio stesso che Thao 
ha compiuto nel Sud Vietnam 
dimostra intanto ta consisfen-
za e I'estensione delle zone 
libere. Egli ha viaggiato da 
Saigon fino alia provincia di 
Quang Tri, cioi fino al 17. pa-

Il comunicato sulla visita di Nguyen Huu Tho a Mosca 

Pieno sostegno dell'URSS al GRP 
I sovielici insisfono per I'applicazione di tutte le disposizioni dell'accordo di Parigi 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 26 

L/Un.one Sovietica «conti 
nuera a sviluppare con tutti i 
mezzi i rapporti di amicizia e 
la cooperaz.one con il FLN e 
il GRP del Vietnam del sud. 
cons:derandoli come i soli rap
presentanti autentici degli ln-
tereasi nazionali della popola-
zione sudvietnamita»: lo an-
nuncia il comunicato congiun-
to sulla visita della deiegazio-
ne del FLN e del GRP, d'.re'tta 
da Nguyen Huu Tho 

Nel corso della sua perma-
nenza a Mosca. Huu Tho si e 
incontrato con Breznev e con 
Podgomi. Le conversazioni, af
ferma il comunicato, « si sono 
svolte in un clima di cordiale 
amicizia, di franchezza e di 
comprensione reciproca ». 

Le due part! si sono accor-
date « per sviluppare i contat-
ti a dlversl livelli e per orga-
nizzare regolarmente consul-
tazloni e scambi dl vedute sul

le question! di mteresse recl-
proco ». 

II documento defmisce oe-
spresoione probante dei lega 
mi d: amicizia» dei'.'URSS 
con i patr.ot sudvietnamiti 
l'accordo di a.ssistenza econo-
m.ca firmato nel corso della 
visita Per quanto nguarda la 
situazione nel Vietnam dei 
sud. jl comunicato dichiara: 
« L'Unione Sovietica sostiene 
con fermezza gli sforzi del 
GRP per mettere in funzlone 
l'accordo di Parigi, per stabi-
lire nel Vietnam una pace giu-
sta. per assicurare nel sud uno 
sviluppo sulla via della pace, 
deU'indipendenza, della demo-
crazia e della neutrahta e per 
progredire sulla strada della 
riunlficazione pacifica. L'Unio
ne Sovietica condanna energi-
camente le violazioni brutali 
e sistematiche dell'accordo di 
Parigi da parte del regime di 
Saigon, che approfitta del so
stegno degli Stati Uniti, e 
chiede la loro immediata ces-
sazione, L'Unione Sovietica ri-

t.ene che i'applicazione di tut
te !e disposizioni dell'accordo 
e condizione principale per lo 
stabilimenlo di una pace giu 
sta e sohda nel Vietnam ». 

Nella parte dedicata ai pro 
blemi internazionah il docu
mento rende noto che a la de-
legazione sudvietnamita ha 
molto apprezzato gh sforzi del 
Comitato centrale del PCUS. 
del governo sovietico e di Leo
nid Breznev personalmente, 
miranti a rafforzare la pace e 
la slcurezza nel mondo e a 
fornire un aiuto attivo ai po-
poli contro raggressione im-
perialista, per 1'tndlpendenza, 
la pace e il progresso sociale ». 

La delegazione «ha confer-
mato che le vittorie del popo 
lo sudvietnamita nella giusta 
lotta che esso conduce sono 
strettamente legate aU'aiuto 
che gli hanno fornlto ruRSS. 
gli altri paesi socialist! e gli 
amicl del Vietnam In tuttl i 
paesi». 

r. c 

rallelo, attraverso le zone li
bere. Da Quang Tri al delta 
del Mekong, la piu ricca c 
popolosa delle regioni del Sud 
Vietnam, la zona libera e con-
tinua, ininterrotta. Nel delta, 
le terre che si stendono tra 
i molti bracci del delta del 
Mekong, sono terra libera, 
<c macchie di leopardo» este-
sissime menlre Saigon con-
trolla solo le strade strategi-
che, e non tutte, o non com-
pletamente, sicche il passaggio 
da una «macchia» all'altra 
non presenta problemi. Zone 
libere esistono, altre a mac
chie di leopardo », lungo la ca
sta, nonostante la strada na
zionale numero 1 rappresenti 
un a fronte » che Saigon tutta-
via non controlla dovunque, 
sicche anche il GRP pub ser-
virsi di mezzi di trasporto su 
strada in piu di un tratlo. 

a Nel delta del Mekong — 
racconta il col. Thao — dopo 
la flrma dell'accordo di Parigi 
I'atmosfera era letteralmente 
deltrante, per la pace che sem-
brava dovesse tornare dopo 
il periodo del raccolto, si era 
vicini al Tit, la festa del Ca-
podanno lunare, cosl e'erano 
tutte le ragioni per salutare 
con gioia l'accordo, che era 
considerato una vittoria molto 
grande. Gli obietlivi della lotta 
erano la partenza delle trup-
pe americane e il rovesciamen-
to del regime di Saigon. L'ac
cordo stabiliva la partenza 
delle truppe USA e cosl una 
tappa importante veniva rea-
lizzata. Restava solo da cam-
biare tl regime neo-coloniali-
sla. Era una gioia che per-
tadeva tutti. specie nel delta. 

«Ma dopo il Tet i fantocci 
hanno ripreso I'azione. cercan-
do di reinslallare dei posli 
militari e di crearne altri in 
projondita nelle zone libere o 
contestate, ad esempio a sud 
della strada numero 4, tra Cai 
Lag e Cai Be. Nella provincia 
di My Tho e'erano prima 1.100 
posli. Li portarono a 1300 Nel
la provincia dt Ben Tre ce 
n'erano 900. ne hanno fatti 
1100. Thieu diceta che nulla 
era cambiato, con l'accordo, 
e che la paciflcazwne doveva 
conttnuare. Le operazioni era-
no fatte tn modo barbaro. Nel 
dtstretto di Cu Chi, a nord-
orest di Saigon, le case sono 
state distrutte e pot ricostrut 
te anche cinque o let volte Si 
npetono le Song My. e il mas-
sacro. Negh agglomerati ru 
rah di Cu Chi le truppe di 
Thieu arrestano, rubano sac-
cheggiano, portano via U be-
sticme. ed i bufali ed i maiali 
che non riescono a portar via 
It uccidono e buttano le ca-
rogne nei pozzt, per renderli 
insertnbili. 

«Dopo la firma dell'accordo, 
cosl. non Ci stata pace. Le 
violazioni, su istigazione di 
Washington, continuano. A 
partire dalla fine dt settembre, 
e da ottobre, Thieu ha lan
ciato delle operazioni in gran
de sttle. Dal 6 novembre ci 
sono bombardamenti dehbe-
rati in profondita nelle zone 
libere, specie a nord dt Sai
gon, sulle province di Tau 
Ninh, Binh Long. Phuoc Long. 
Bombardano soprattutto Loc 
Ninh, che abbiamo liberato 
nel 1972*. 

Emilio Sarzi Amadft 

Tredicimila circa sono i car
ri che ogni giorno gli spedl-
torl chledono alle ferrovle che 
per6 ne possono dare solo 
9.000, mentre al vallchl dl con
fine dovrebbero entrare 4.000 
carri, ma ogni giorno 1.000 
vengono rifiutati. 

Nel primo caso perche il 
parco velcoll e al dl sotto, dl 
almeno 11 25% alle reall ne
cessity, nell'altro perchS gli 
lmpianti e le linee non ce la 
fanno a reggere 11 nuovo ca-
rlco dl trasporti che preme 
sulla lete. 

Se si dovesse applicare un 
nuovo provvedimento restrlt-
tivo al carburanti destinati al 
trasporto delle mercl su stra
da, 11 trafflco che dl conse-
guenza dirotterebbe sulla ro-
tala getterebbe nel caos l'ln-
tero slstema ferrovlarlo. In-
fattl, una diminuzione del so
lo 10% dell'attuale capaclta dl 
trasporto 6tradale, considera
te la ripartlzlone percentuale 
del trafflco totale (75% circa 
alia strada e 20% alle ferro
vle) si rlpercuoterebbe in un 
aumento della domanda del 
30% rispetto a quello che e 11 
volume che Interessa attual-
mente la rotaia. 

Trasporto stradale 
I rimed l per superare la cri

si energetica non possono a-
vere come conseguenza la pa-
ralisi anche parziale del si-
sterna produttivo. 

II ruolo che ha assunto il 
trasporto su strada e ! suoi 
costi in termini energetic! non 
si cancellano con un colpo di 
spugna nelFillusione che le 
ferrovie abbiano una capaclta 
di assorbimento contraddetta 
dall'estrema rigidita che han
no manlfestato anche in pe
riod! di ordinaria amministra-
zione. 

Oggi si scoprono cose che 
da anni ripetlamo: il trasporto 
per un km di una tonnellata 
di merci su strada brucia cir
ca 500 Kilocalorie, mentre sul
la rotaia ne bastano meno di 
30. il che significa che, a pa-
rite dl energia erogata, il tre
no e quasi venti volte piu eco
nomico della strada. Ma se lo 
sviluppo dei due sisteml e sta
to fin qui squilibrato, e pur 
vero che oggi non si pud non 
prenderne atto, esprlmendo 
perd in termini concreti la vo-
lontfc. di Invertirne la tenden-
za senza provocare traumi al-
l'intero sistema economico e 
occupazlonale. - ;y* ,,'; ;' 

I 2.000 miliardi destinati in 
un quinquennio alle ferrovie 
sono meno di quello che in un 
anno la nostra bilancia paga 
per l'importazione dl derrate 
alimentari. 

L'abnorme sviluppo del si
stema di trasporto private e 
della produzione industriale 
che lo alimenta, ha condlzlo-
nato l'intera economia: un ca

rtel settore auto-

mobillstlco, dice Agnelli, e gia 
al dl la del livello di guardia. 
La domanda quindl deve tlra-
re, blsogna contlnuare a com-
prare automobill anche solo 
per tenerle ferme In garage, 
e anche se, nel frattempo, i 
trasporti pubblicl contlnueran-
no a non funzlonare. 

Sta prendendo corpo intan
to l'ipotesi di una fusione Fiat-
Eflm per monopolizzare la 
produzione del settore del ma-
teriale ferroviarllo (Materfer-
ro). Nel momento in cui la 
opinlone pubblica si pone la 
urgenza dl una rlforma dei 
trasporti che non pud non 
partire da un generalizzato 
potenziamento del parco vei-
coli, le Parteclpazionl Statall 
gettano la spugna e accetta-
no una gestlone che sara ov-
viamente pllotata dai soil cri-
teri dl profltto della Flat. 
Perche, nelle intenzlonl, e'e 
anche quella di costitulre un 
nuovo centro dl progettazlo-
ne, che si sostltulsca a quello 
delle ferrovle In modo da po-
ter decidere sulla quantlta e 
la qua'lta delle future eroga-
zioni di materiale. 

L'Efim, nel frattempo, pare 
voglia Interessarsl alia zootec-
nia. Non essendo stata capa-
ce dl frenare lo strapotere del
la Fiat nei poch! setter! nei 
quail poteva rappresentare 
una alternativa, si limita al 
tentativo di riparare i danni 
che nell'agricoltura ha pro-
dotto uno sviluppo Industria
le privileglato anche nel suo 
squlllbrlo. II grave problema 
dell'agricoltura e 11 buco che 
si registra nell'approvvigiona-
mento di derrate alimentari, 
non lo si risolve col varo dl un 
piano zootecnlco di emergen-
za, ma va inquadrato nel con-
testo dl una nuova polltica 
che finalmente bilanci le esi-
genze dello sviluppo industria
le colla necessity di assicurare 
al paese una base di produzio
ne nel settore agricolo-allmen-
tare quanto meno a livello 
di sussistenza. 

Autonomia 
Quello che basterebbe garan-

tisse I'Efim e l'autonomla di 
un settore del servizio pubbli
co, quale i trasporti, dai cri-
terl che ispirano la produzio
ne della Fiat, e non pu6 farlo 
prestandole lmpianti e capi
tal!. Agnelli intende smobi-
litare l'intero settore ferrovia-
rio mantenendo solo le azien-
de- che- gestisce al 50% colla 
Efim: 'questo hel momento In 
cui sta per scattare il finan-
zlamento del piano poliennale 
F.S. in base al quale la doman
da dl nuovo materiale rotabl-
le risultera quasi triplicata. 

Lo sviluppo che anche sul 
piano occupazionale avrebbe 
dovuto avere questo settore 
produttivo si ridurra in pra-
tica a una contrazione, con 
effetti disastrosi sul program
ma di approwigionamento del 

materiale ferrovlarlo e con ca-
lo addirlttura degli effettlvi 
impegnatl in questa produ
zione. 

Dietro lo specchietto per al-
lodole dl un leggero incremen-
to occupazlonale nel Sud 
(non piu di 1.500 unit a) la pro 
posta Flat tende in realta a 
realizzare una riconverslone 
degli 3tablllment! del Nord 
al settore stradale, che verra 
quindl potenziato, garantendo 
nel contempo controllo com
plete delle Industrie che lavo-
rano per 11 trasporto pubbli
co. E che I'Efim si presti a 
questo gloco e quanto meno 
preoccupante. 

Giulio Caporali 
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ATTENUANDO LE RESTRIZIONI NELLE FORNITURE 

IPAESI ARAN AUMENTANO 
L'ESTRAZIONE DEL GREGGK) 

Ridotfo del dieci per cento I'embargo sulle fomiture ai paesi amici — II Giappone inserifo.nel novero del paesi beneficiafi: 
ribadita I'esclusione degli USA e dell'Olanda — Preannunclalo un nuovo viaggio in Europa dei minislri del pelrolio saudifa e algerino 

L'ondata repressiva della giunta fascista 

Otto medici 
i 

cileni uccisi 
e 32 arrestati 

Alfri 40 esiliati o rifugiati nelle ambasciate, 500 eso-
nerati dagli incarichi - Vertiginoso aumento dei prezzi, 
scioperi - « I I piu friste Nafale a memoria d'uomo» 

KUWAIT. 25 
' A quarantotto ore dall'an-
nuncio del raddoppio del prez
zo del greggio — stabilito dal-
la conferenza dei minlstri del 
petrollo dei paesi del Golfo 
Persico a Teheran — i nove 
paesi arabi produttorl di pe
trollo hanno deciso di restrln-
gere al 15r0 l'entlta delle ri-
duzloni apportate alia produ-
zlone del greggio nel settem-
bre scorso. Queste riduzioni, 
delle quali era prevista una 
«escalation» progressiva di 
mese in mese, si aggiravano 
attualmente sul 25 per cento. 

L'attenuazione delle restri-
zioni, che e giunta totalmente 
di sorpresa, significa dunque, 
m pratica un aumento della 
produzlone attuale nella mi-
sura del 13,3 per cento. Essa 
comprende anche la rinuncia 
alia diminuzione del cinque 
per cento prevista per il pros-
simo gennaio. Di questo au
mento beneficeranno tutti i 
paesi considerati « amici» dai 
governi arabi la cui lista e 
stata ampliata: restano esclu-
si, gli Stati Uniti e l'Olanda; 
un portavoce della conferenza 
conclusasi leri nel Kuwait ha 
dichiarato che gli arabi con-
siderano «c amici» • gli USA 
quando Washington sara riu-
scita a convmcere Israele a 
ritirare le sue truppe dai ter-
ritori -occupati nella guerra 
dei sei giorni. 

II nuovo atteggiamento dei 
Paesi arabi sarebbe frutto del
le informazioni fornite alia 
conferenza dai ministri del pe-
trolio saudita, Yamani, e al
gerino, Salam, i quali hanno 
visitato in queste settimane 
le capitali occidentali. Yamani 
e Salam hanno detto che le 
restrizioni delle forniture di 
greggio negli ultimi mesi so-
no servite a mettere il mondo 
di fronte alia realta delle in-
giustizie subite dagli arabi i 
cui territori sono ancora oc
cupati dagli israeliani. I ta-
gli non «intendevano affatto 
causare disastri in alcun pae-
se». Invece — ha osservato 
Yamani — il taglio alia pro-
duzione di petrolio ha causa-
to a una situazione economica 
difficile in Giappone». E in 
considerazione dei problemi 
economici del Giappone e del 
suo « favorevole mutamento 
dell'atteggiamento verso la 
causa araban gli arabi hanno 
incluso questo paese tra quel-
li che riceveranno lo stesso 
quantitat\yo jdi.-.petrolio ac-
qu^a^o nel priml, nove .rnesi 
del '73. •' * - •'..,." ' 

I due ministri hanno anche 
detto di apprezzare la posi-
zione del Belgio e di acconsen-
tire che il suo petrolio afflul-
sca attraverso TOlanda (nono-
stante che questo paese non 
debba ricevere direttamente 
greggio dagli arabi) a condi-
zione che esistano tutte le 
garanzie che il petrolio arri-
vera interamente a destina-
zione, cioe in Belgio. In pre-
cedenza erano stati dichiarati 
paesi amici anche Inghilter-
ra, Francia, Spagna e Filip-
pine. - " 

La nuova decisione araba 
dovrebbe, secondo gli esperti, 
attenuare la penuria di petro
lio nel mondo dall'8,5 al 6 
per cento circa: il «taglio» 
deciso in settembre aveva ri-
dotto la disponibilita quoti-
diana di greggio per il mondo 
occidentale di circa quattro 
milloni di barili; l'aumento 
del 10 per cento della produ-
zione dovrebbe immettere un 
milione e 200.000 barili al gior-
no in piu riducendo lo scom-
penso a 2,8 milioni al giorno. 

Per quanto riguarda il prez-
zo del greggio — raddoppia-
to, anzi, piu che raddoppiato 
domenica dalla conferenza di 
Teheran — i ministri riuniti 
a Kuwait hanno tenuto a sot-
toiineare che esso e valido per 
il solo primo trimestre del 
1974 e potra essere aumentato 
ancora. II mmistro del petro
lio del Kuwait, El Atiki, ha 
detto chiaro che « un'altra de
cisione potrebbe essere pre-
sa in maggio». a A Teheran 
— ha aggiunto — si e optato 
per il giusto mezzd nella fis-
sazione del nuovo prezzo; esso 
e stato deciso tenendo presen-

In gennaio colloqui 
Islanda-USA 
per la base 
di Keflavik 

REYKJAVIK. 28 
E mmistro degii esteri del-

I'lslanda, Augustsson. ha di
chiarato che nel mese di gen
naio gli Stati Uniti e "Islanda 
riprenderanno i negoziati sul
la revisione del trattato di 
difesa stipulate nel 1951. ne
goziati che fino al novembre 
scorso non hanno dato risul-
tati. L'Islanda chiede agli 
Stati Uniti di chiudere entro 
11 1975 la base di KefJ-avik e 
di richiamare i 3700 militari 
ivi stanziati. 
- Da tempo le forze progressi-
ste Ulandesi chiedono la chiu-
sura della base di KefTavik. 
La richiesta e stata indusa 
nel programma del governo di 
coahzicoe andato al potere nel 
1971. 

H ministro deinndustria, 
della Sanita e della Previden-
za sociale, Kjartansson, che 
nel govemo rappresenta la 
Unione popolare di sinistra, 
ha proposto di discutere il 
problema dello scioglimento 
anticipato del parlamento c 
della convocazione di nuove 
elezioni politiche, in modo da 

- dare al popolo islandese la 
possibilita di pronunciarsi sul-
10 importantissimo problema 
deirallontanamento delle trup
pe amerlcane dall'lslanda. 

ti le attuali condizioni econo-
miche del mondo ». 

Si e intanto appreso che i 
ministri per 11 petrolio del-
l'Arabla Saudita e dell'Al-
geria partiranno 11 9 gennaio 
per una seconda serie di vi-
site in diverse capitali. II lo-
ro viaggio si concludera pri
ma del 14 febbraio, data fissa-
ta per la nuova riunione a 
Tripoli, del ministri arabi per 
le risorse petrolifere. I due 
ministri parteciperanno anche 
il 7 febbraio, a Vienna o a 
Ginevra, alia conferenza stra-
ordinaria dell'organizzazione 
dei paesi esportatori di petro
lio. I paesi che Yamani e Sa
lam visiteranno, a partlre dal 
9 gennaio, comprendono la 
Germania Federale, l'ltalia, la 
Spagna ed il Giappone. 

Intanto, dopo la decisione 
dei paesi del Golfo Persico, 
anche altrl Paesi produttorl 
stanno procedendo a modifi-
che di prezzi di riferimento 
del petrolio. 

II « prezzo di riferimento » 
del petrolio greggio iracheno 
verra aumentato del 134 per 
cento a partlre dal primo gen
naio prossimo. Lo ha annun-
ciato un portavoce del minl-
stero per le risorse petroli
fere, precisando che, in tal 
modo, salira a 11,761 dollar! 
per barile il prezzo di riferi
mento del petrolio con den-
sita 23 gradi esportato dalla 
regione di Khor Al Amie (nel-
l'lraq meridionale). II prezzo 
dopo l'applicazione del «se
condo accordo di Ginevra», 
era stato fissato a 4,978 dol-
lari per barile con decorren-
za primo dicembre 1973. 

II ministro libico Ezzedin 
Mabruk ha detto che i nuovi 
prezzi sono « ragionevoli », ma 
che la Libia fissera un pro-
prio prezzo, lasciando inten-
dere che il costo del petrolio 
libico sul Mediterraneo sara 
superiore al nuovo costo del 
petrolio del Golfo. Mabruk 
ha aggiunto che la Libia con-
tinuera a vendere direttamen
te il suo petrolio ai consu-
matori, che ha gia ricevuto 
offerte da Italia, Francia, Ju
goslavia e vari paesi africa-
ni, e che «prendera una deci
sione su queste offerte entro 
il mese». 

Anche la Cina — si appren-
de da fonti giapponesi — ha 
piu che raddoppiato il prez
zo del petrolio greggio che 
vende al Giappone, prezzo che 
dal primo gennaio,'.passa, da 
3,14 dollari al.lJ»rife>.-a< 8,60 
dollari. Le fomiture cinesi 
nel 1973 sono state di otto 
milioni di barili: per il 1974 
il Giappone ha chiesto che 
questa quantita sia triplicata. 

II Venezuela, infine, ha an-
nunciato per il 1. gennaio un 
«sostanziale» aumento del 
prezzo del suo greggio. 

Le reazioni 
nei paesi 
importatori 

L'annuncio della riduzione 
dell'embargo petrolifero e sta
to accolto con soddisfazione nel
le varie capitali. ma. stando 
alle reazioni di uomini politici 
e commentatori. non ha atte-
nuato la preoccupazione per il 
raddoppio del prezzo del greg
gio ne sembra destinato a mo-
dificare le misure di economia 
nei consumi energetici. 

A LONDRA, il ministro per 
il commercio britannico Peter 
Walker, ha fatto capire che i 
primi benefici effetti dell'au-
mento di produzione e dell'in-
cremento delle forniture del 
greggio si potranno cominciare 
a sentire in febbraio. La deci
sione presa nel Kuwait non ser-
vira comunque — ha detto — 
a risolvere la crisi energetica 
che affiigge l'lnghilterra. 

A TOKIO, il ministro giap-
ponese deU'industria e commer
cio. Yasuhiro Nakasone. ha 
escluso che si possa rinuncia-
re alia riduzione del venti per 
cento del consumo del petrolio 
e deH'elettricita gia program-
mata il primo gennaio. Per ora 
il governo si e limitato a nn-
viare di dieci giorni I'entrata 
in vigore delle misure restritti-
ve che interessano le grosse In
dustrie, per esaminare la nuova 
situazione. 

Comunque e stata accolta con 
favore la decisione presa ieri 
dai paesi arabi produttori di 
petrolio nella riunione del Ku
wait, che tra 1'altro ha classi-
ficato il Giappone come paese 
amico. 

A PARIGI l'annuncio dell'au-
mento del prezzo aveva susci-
tato contraddittorie reazioni: da 
un lato allarme per le riper-
cussioni economiche, relativo 
sollicvo daH'altro perche negli 
ambionti francesi si temeva di 
peggio La Francia ha finora 
sofferto meno degli altri paesi 
occidentali le conseguenze di-
rette deirembargo. ma sul pia
no cconomico essa si trova espo-
sta alle stesse difficolta degli 
altri Paesi occidentali. per lo 
aumento dei prezzi del prodotto 
e del suo trasporto. 

Î a radio france»e ha r.ferito 
che 1'Arabia Saudita ha conclu-
so con la Francia un grosso ac
cordo che prevede la fomitura 
alia Francia di 30 milioni di 
tonnellate di greggio. oltre un 
quarto del totale delle importa-
zioni francesi di petrolio dello 
soor«o anno. 

A BRUXELLES esponenti del 
governo belga hanno accolto fa-
vorevolmcnte la decisione ara
ba di considerate il Belgio una 
nazione c arnica >. ma hanno 
messo in guardia contra un ec-
cesso di ottimismo circa un sol-
lecito ritorno alia normalita. 

A COPENAGHEN, il ministro 
danese deireconomia e finan-
ze. Paul Nybde Andersen, ha 
dichiarato che la ripresa in 
gennaio delle forniture di petro
lio araho non bast era a giusti-
ficare una diminuzione dolle mi 
sure di austerita in Danimarca. 

BARCELLONA — Quattro persone sono morfe it giorno di Natale per un'esplosione d! gas 
In un circolo privato di tennisti. Nella foto: il luogo del disastro 

Otto medici cileni sono sta
ti fucllatl; trentadue arresta
ti, sevlzlatl e rinchiusl In cam-
pi dl concentramento e nelle 
prlgloni; quaranta costrettl ad 
andare In esllio o a rifugiarsi 
nelle ambasciate; cinquecen-
to esonerati dalle loro cari-
che. Lo rlferlsce «Cile E>emo-
cratlcou in un suo comunica-
to. ^ 

Gil otto medici assasslnati 
sono: Jaime Reyes, direttore 
deU'ospedale «E1 Salvador»; 
Orlando Oallardo, professors 
dl Sanita pubblica della pro-
vlncla dl Antofagasta; Jaime 
Cerda, direttore deU'ospedale 
dl « Maria Elena »; Ana Alday, 
dentista titolare del «Maria 
Elena»; Enrique Paris, consl-
gllere del Colleglo medico e 
dell'Unlversita del Cile; Jose-
fina Tello, titolare del servi-
zlo dl epldemiologia deH'ospe-
dale «Barros Luco» (fucllata 
insieme con il marito nello 
stesso ospedale); Omar Car-
riilo, medico dl Santiago; Car
los Saa, dentista. Inoltre e sta
ta splnta alia morte, con tor
ture e sevlzle, l'infermiera del
la pubblica sanita, di Valpa
raiso Silvia Morris. Arrestata 
e violentata dai cadettl della 
marina nella navescuola 
«Esmeralda» si uccise qual-
che giorno dopo. 

Tra 1 medici detenutl si tro
va il dott. Alfonso Asenjo, di
rettore dell'Istituto dl neuro-
chlrurgla, Premlo Nazlonale 

delle Scienze. 
Secondo notizle pervenute a 

Buenos Aires e raccolte dalla 
TASS e da Prensa Latina, i 
cileni hanno passato «il piu 
trlste Natale a memoria d'uo
mo ». La messa dl mezzanot-
te e stata anticipate, di quat
tro ore, a causa del coprifuo-
co, sempre in vigore. Come 
d'abitudine, dal giorno del col-
po dl stato, tutti i local! pub-
blici hanno chiuso assal pre
sto. Dopo 11 tramonto, San
tiago sembrava una citta in 
guerra, semideserta, silenzlosa. 
Ognl tanto 11 sllenzlo era in-
terrotto dalle sparatorie delle 
pattuglie. I prezzi sono salitl 
alle stelle. II latte 6 aumen
tato del 300 per cento, ed e 
quasi introvabile, lo zucchero 
e il caffe del 500 per cento. 

«I prezzi sono irraggiungi-
bill perfino per i consuma-
tori delle classi medie, per 
cui 1 negozi sono vuoti e le 
vendlte sono bruscamente dl-
minuite>\ scrive Alan Riding 
sul Financial Times. 

Nuovi aumenti del prezzi, 
delle tariffe e delle tasse so
no in vista. Sono scesi in scio-
pero i minatori dl Concepcion 
gli operai della rafflneria di 
Vina del Mar, i lavoratori del
la metropolitana di Santiago. 
Lo sciopero di quest! ultimi 
e stato represso nel sangue. 
Secondo glornali messlcani — 
come e noto — i mortl "sono 
oltre cento. 

Trattativa a Ginevra 

Sempre piu inconsistente la versione ufficiale suiruccisione di Carrero Blanco 

SMENTITA Dl TRE BASCHIACCUSATI: 
SIAMO ESTRANEI ALL'ATTENTATO 

Abaifua Gomez, Perez Botegui e Eizaguirre Santiesfeban si frovano da tempo all'estero - La caccia al commando continua ad essere occasione 
di una vasfa ondafa repressiva - Fra gli altri un sacerdole e stato tratto in arresto a Bilbao - Confusa la situazione all'intemo del regime 

Nuovo appello dello FSM per 

la liberta dei 10 sindacalisti 
Rientrato da Madrid dove 

ha asslstito al processo 1001, 
il compagno Albertino Ma-
setti, segretario della FSM, 
d ha rilasciato la seguente 
dichiarazione: 

< II dibattimento proces-
suale contro Camacho e al
tri 9 sindacalisti si e chiuso 
— com'e noto — sabato a 
Madrid con la riconferma 
da parte del pubblico accu-
satore della mostruosa ri
chiesta di 162 anni di car-
cere per i dieci imputati 
(Camacho, Sartorio, Sabori-
do, Soto. Acosta, Zamora. 
Santisteban, Muniz - Zapico, 
Hernandez, Garcia Salve). 
Per Iegge il tribunale ha 
un mese di tempo per pro-
nunciare la sentenza. ma 
tutto fa credere che le auto-
rita franchiste vogliano fi-
nire in pochi giorni. acco-

' gliendo integralmente le ri-
chieste dell'accusa. 

Tra i rappresentanti' dei 
. sindacati e delle associazioni 

democratiche che hanno as-
sistito al processo, e convin-
zione unanime che soltanto 
una forte pressione del mo-
vimento sindacale e della 
opinione pubblica democra-
tica mondiale sul regime 
franchista possa indurlo a 
modificare il suo orienta-
mento. 

Le autorita spagnole devo-
no continuare ad avvertire 
1'indignazione di tutto il 
mondo per l'iniquo processo 
di Madrid. E' un'offesa e 

una minaccia al movimento 
sindacale mondiale che esi
stano paesi ove i tribunali 
infiiggono decine d'anni di 
carcere a chi aspira, legit-
timamente a un sindacato di 
classe, libero e democra-
tico. •*• 

Un urgente impegno del 
movimento sindacale e del-
l'opinione pubblica democra-
tica per strappare alia pri-
gione i dieci di Carabancel 
non e soltanto un atto di 

- doverosa solidarieta con le 
vittime di un'ignobile mon-
tatura poliziesca e coi la
voratori spagnoli, costretti a 
difendere i loro interessi di 
classe nelle dure condizioni 
del fascismo. ma e anche 
una necessita ai fini della 
tutela delle liberta sinda-
cali e democratiche, sem
pre minacciate dall'esisten-
za di situazioni di totale re-
pressione. come quella esi-
stente in Spagna. 

x' In questo spirito la Fe-
derazione Sindacale Mondia
le ha rivolto oggi un nuovo 
appello ai lavoratori e ai 
sindacati di tutto il mondo. 
affinche in queste ore s'im-
pegnino con ogni mezzo per 
far risuonare ancor piu for
te la loro comune richiesta 
di una sentenza assolutoria 
per Camacho e • gli altri 
nove compagni, che da di-
ciotto mesi sono incarcerati 
innocenti a Carabancel e 
oggi sono minacciati di una 
condanna a lunghi anni di 
detenzione ». 

L'OLP nega che si tratti di palestinesi 

Arrestati in Francia 
13 presunti terroristi 

Dichiarazione di Arafat alia RAI-TV su Fiumicino 

PARIGI. 26 
E' stato annunciato oggi che 

il controspionaggio e la polizia 
francesi hanno porta'o a tcrmi-
ne il 20 dicembre scorso un'ope-
razione diretta a sgominare quel
la che \iene deHnita una «or-
ganizzazione clandestina filo-pa-
lestinese*. Sono state arrestate 
tredici persone: dieci turchi. 
due algerini e un palestinese. 

II 19. la polizia di frontiera 
francese fermava a Modane 
tre uomini — il palestinese e 
i due algerini — mentre si di-
rigevano verso l'ltalia 

L indomani, gli uomini della 
DST (c Defense-Securite du Ter-
ritoiro) facevano irruzione in 
una villa, catturando arm:, ma-
teriale bellico e altre dieci per
sone. in possesso di documenti 
falsif cati. 

La polizia sosticne che la villa 
fungeva da «centro di smista-
mento» per operazioni terrori-
stiche che avTebbero dovuto 
aver luogo in varie capitali cu-
rcpee. Gli arrestati si sartbbe-
ro dichiarati membri del « Fron
te popolare di liberazione della 
Turchia ». operante c in stret-
to collogamento» con 1'omoni-
mo c Fronte » palestinese. 

II rapprescntante dell'OLP a 

Parigi. Ezzedine Kalak. ha re-
cisamente dichiarato al tele-
giornale francese che 1'OLP 
stessa cnon ha nulla a che ve-
dere> con i tredici terroristi. 

* • • 
In una intervista trasmessa 

ieri sera a Roma dal Telegior-
nale. il leader dcH'Organizza-
zione per la Liberazione della 
Palestina (OLP). Yasser Ara
rat. ha detto che i fatti di 
Fiumicino «ci hanno profonda-
mente colpito perche noi li con-
sideriamo un sabotaggio e un 
crimine diretto, prima ancora 
che contro il popolo italiano. 
contro la rivoluzione palestine
se. e perche il loro obbiettivo 
e quello di denigrare Timma-
gine combattente, 1'immagine 
riyoluzionaria del popolo pale
stinese e di farlo apparire co
me un popolo di terroristi sna-
turandone la lotta ». Arafat ha 
sottolineato che il crimine di 
Fiumicino ce opera di mani 

. cstrance al popolo palestine
se », ha espresso fiducia nel-
l'inchiesta in corso con la co!-
laborazione dell'OLP ed ha au-
spicfito che cil popolo itab'ano 
ci a'utera a chiarirc questa 
cperazione ed altre del ge-
nere >. 

MADRID, 26. 
Continua a essere senza esl-

to la caccia che la polizia 
spagnola sta dando ai sei gio-
vani • baschi, accusati sabato 
scorso di aver attuato l'atten-
tato contro Carrero Blanco, 
tanto che sembra veramente 
una caccia a dei fantasmi. Del 
resto uno di questi glovani, 
Jose Ignacio Abaitua Gomez, 
elemento-chiave nella ricostru-
zione poliziesca, ha dichiarato 
di non essersi mosso da Bor
deaux, In Francia, fin da quan
do vi giunse, il 20 settembre 
del 1972. Abaitua Gomez, in 
una dichiarazione al quotidia-
no Suo! Ouest, ha inoltre re-
spinto ogni sua partecjpazione 
al fatto ed ha spiegato che 
da oltre un anno lavora come 
insegnante proprio a Bor
deaux. ' • - -

Questa smentita infligge un 
nuovo colpo alia versione po
liziesca, secondo la quale Abai
tua Gomez non solo prese in 
affltto il 15 novembre scorso 
l'appartamento al numero 104 
della via Claudio Coello — da 
dove fu scavata la galleria fino 
al centra della strada dove fu 
sistemato l'esplosivo — ma 
partecipo a tutta rorganizza-
zione dell'attentato 
• Dunque, mentre uno del sei 
accusati appare in Francia, i 
servizi di sicurezza spagnoli 
continuano a dargli la caccia 
in Spagna, nei pressi del con
fine francese e nelle tre pro
vince basche dove sono state 
adottate fortissime misure di 
controllo e repressione. Ma an
che un secondo uomo-chiave, 
Pedro Ignacio Perez Botegui, 
e apparso all'estero. per precl-
sione in Belgio. • 

Lo ha scritto oggi il giornale 
di Bruxelles, La cite, aggiun-
gendo che il 20 dicembre Pe
rez Botegui si trovava in Bel
gio. Secondo la polizia, invece, 
il giovane basco prepard fin 
dal Iuglio scorso Tattentato 
prendendovi poi personalmen-
te parte. Infine, secondo un 
quotidiano parigino, France 
Soir, anche Juan Bautista Eiza
guirre Santiesteban. un altro 
degli accusati, si trova fuori 
della Spagna. Un inviato del 
quotidiano lo ha visto in un 
bar a Saint Jean de Luz, nel 
pressi della frontiera franco-
spagnola ed ha raccolto una 
sua dichiarazione in cui si af-
ferma che caccusando noi, la 
polizia spagnola spent di co-
stringere le autorita francesi 
a prendere prowedimenti a 
can co del rifugiati politici ba
schi ». 
• Dunque tre del sei accusati 

deiruccisione di Carrero Blan
co si sono fatti vivi per mo-
strare la loro estraneita alio 
assassinio del capo del gover
no spagnolo ed hanno appor-
tato nuovi elementi di dubbio 
sulla ricostruzione data dalla 
polizia. Questo mentre ad al-
cuni organ! di stampa della 
zona di Biarritz, nella provin-
cia basca francese, hanno rice
vuto un nuovo comunicato fir-
mato dall'ETA, l'organizzazio-
ne separatista basca, in cui si 
rivendica nuovamente la pa-
ternita delttittentato e si af-
ferma che se <la repressione 
continueri contro i nostri la
voratori e il nostro popolo, 
noi colplremo le autorita fa-
sciste In tempi e luogo che 
riterremo appropriati». Nel 
comunicato si aggiunge che i 
membri del commando che 
hanno partecipato all'attentato 
contro Carrero Blanco sono 
in un luogo slcuro, senza pero 
precisare se in Spagna o in 

Francia. II comunicato e sta
to diffuso prima che Abaitua 
Gomez, Perez Botegui e Eiza
guirre Santiesteban si facesse-
ro vivi, sraentencNi la loro par-
tecipazione all'azione, e appor-
ta cosl un nuovo elemento di 
confusione in questa vicenda 

Mentre invece chiara e oggi 

Una nota 
della TASS 
sui profughi 

di Israele 

- - MOSCA, 26 
In un dispacclo da Vienna, 

l'agenzia TASS respinge il 
tentativo di «far ricadere 
sullTJRSS la responsabilita 
per la tragica situazione nel
la quale si trovano alcune 
centinaia di profughi da 
Israele», gia cittadini sovie-
tici. 

La TASS sottolinea che co-
storo non boitu stati spinti ad 
emigrare ne da disoccupazio-
ne o da altri motivi econo
mici, ne da fatti di discrimi-
nazione razziale. 

« Tutti coloro che hanno de
ciso di recarsi in Israele e, a 
questo fine, hanno rinunciato 
alia clttadinanza sovietica — 
scrive l'agenzia — sono stati 
a suo tempo chiaramente av-
vertiti che cola avrebbero po-
tuto trovarsi in una grave si
tuazione e che la realta con 
la quale essi si sarebbero 
scontrati nella cosiddetta 
"terra promessa" non aveva 
niente a che fare con la pro
paganda dei sionisti». 

La responsabilita per lo sta
to di cose che si e venuto a 
creare spetta dunque al go
vemo israeliano, il quale 
ccon la sua propaganda fal
sa, con le sue promesse e lu-
singhe spinge le famiglie 
ebraiche, tra cui anche quel
le che vivono in URSS. a 
partire per Israele, anche se 
le autorita israeiiane sanno 
perfettamente di non essere 
In grado di assicurare agll 
immigrati normali condizioni 
di vita». 

Per quanto riguarda gli ap-
pelli al rilascio dei visti, scri
ve la TASS, noccorre rioor-
dare ai loro auton che lo 
Stato sovietico non ha co-
stretto nessuno ad emigrare, 
ma non intende permettere il 
ritorno di coloro che non han
no desiderato vivere nel-
1*URSS>. 

Nuovi oiuti 

militori USA 

ad Israele 
WASHINGTON. 26. 

II presidente Nbton ha fir-
mato oggi la legge che autoriz-
za aiuti militari extra per Israe
le. per un ammontare di 2,2 mi-
liardi di dollari. In base alia 
legge. Nixon ha la facoita di-
screzionale di decidere in che 
misura tale aiuto. destinato a 
compensare le perdite subite da 
Israele durante la guerra di 
ottobrc. sara fornito solto for
ma di crediti o gratuitamente. 

l'ondata repressiva che si e 
abbattuta sulle forze d'oppo-
sizione spagnole, ondata su 
cui le fonti ufficiali manten-
gono un rigoroso silenzio oer-
cando anche di bloccare le 
poche notizie che riescono a 
filtrare. Agli arresti dei giorni 
scorsi si e aggiunto oggi quel
lo — annunciato da una fon-
te ecclesiastica — di padre 
Ramon Landera, un sacerdote 
della parrocchia di Santa Ma
ria Paris di Portugalete, nella 
regione basca, trasferito ve-
nerdi nelle carceri di Basauri, 
alia periferia di Bilbao. Pa
dre Landera aveva partecipa
to ad una manifestazione con
tro la repressione, dopo 1'at-
tentato a Carrero Blanco; po-
co a poco emergono cosl an
che le notizie sulle manifesta-
zioni antifasciste dei giorni 
scorsi. Arrestato, era stato 
multato di 150.000 pesetas, cir
ca due milioni di lire italiane, 
e quindi rilasciato, ma poi 
nuovamente arrestato 

Le autorita ecclesiastiche 
hanno protestato per l'arresto 
anche perche, in base al con-
cordato del '53, e necessario 
il permesso del vescovo della 
diocesi per arrestare un sa
cerdote, permesso che non e 
stato neppure chiesto. Questi 
metodi della polizia e della 
guardia civile sono oggi al-
l'ordine del giorno in Spagna, 
nel maiicato rispetto delle 
leggi che pur concedono a 
centri repressivi ampi pote-
ri, che sembrano essersi ulte-
riormente estesi dopo l'atten-
tato a Carrero Blanco e dopo 
la vasta mobilitazione di la
voratori contro il processo 
1001 a Marcelino Camacho e 
ai suoi nove compagni, svol-
tosi da giovedl a sabato e 
conclusosi con la richiesta di 
pene varianti dai venti ai 
dodici anni di reclusione. La 
sentenza, come e noto, e at-
tesa fra diversi giorni, alme-
no dieci, e sicuramente segui-
ra l'annuncio della formazio-
ne del nuovo governo che si 
prevede sara fatto nel dlscor-
so di Capodanno che Franco 
rivolgera al Paese. 

Difficile, in questa situazio
ne, azzardare previsionL Tan
to oscuro e stato l'attentato 
contro Carrero Bianco, tanta 
confusa appare la situazione 
all'intemo del regime dove le 
diverse componenti del fasci-
smo spagnolo paiono fronteg-
giarsi in modo anche molto 
aspro. H messaggio di Capo
danno di Franco sara quindi 
indicativo degli spostamenti 
che si sono verificati nei rap-
porti delle forze. L'ondata re
pressiva di questi giorni sem-
br% da un lato indicare un ul-
teriore spostamento a destra 
deU'asse del govemo; ma sen
za dubbio il processo politico 
reso piu rapido dalla dram-
matica scomparsa dalla scena 
del numero due del franchi-
smo va avanti attraverso spin-
te divergenti e opposte in cui 
le componenti del regime paio
no porre sul tappeto ognl loro 
arma; in gioco non e solo l'ere-
dita che 1'ammalato Franco la-
scera, ma diverse ipotesl ed 
esigenze di sviluppo. In gio
co einsomma l'awenlre stesso 
della Spagna. A questa partita 
partecipano, All'intemo del re
gime, tutU i centri di potere 
tradizionale in uno scontro 
che appare dalle vaste propor-
zioni e di cui le incertezze dl 
questi giorni da parte del go
vemo, nell'affrontare I proble
mi posti dall'ucclsione di Car
rero Blanco, sono evidente te-
stimonianza. . . 

(Dalla prima pagina) 
co. I belligeranti — ha pre-
clsato — dovrebbero essere 
separati da una «zona di si
curezza » ' all'interno della 
quale dovrebbero essere dislo-
catl contingent! delle Nazlo-
nl Unite, e da una «zona 
tampone» destinata ad evi-
tare attacchi di sorpresa. 

Quanto alia richiesta israe-
llana dl un rltiro delle trup-
pa egiziane dalla sponda 
orlentale del canale, negli 
ambientl egiziani si afferma 
che «l'Egltto non e disposto 
a discutere le posizioni o gli 
armamenti delle sue forze nel 
Sinai. L'Egitto, si dice, insl-
ste sulla presenza del suo 
esercito in quel settore, dal 
momento che questo esercito 
ha preso posizione in terra 
egiziana, che e stata llbera-
ta». Come si vede, anche sul
la questione del disimpegno 
il problema chlave, quello ter-
ritoriale, vale a dire il prin-
clpio del ritiro dl Israele dal 
territori occupati, torna con-
tlnuamente a galla. Non a ca-
so. 11 portavoce egiziano ha 
affermato oggi che l'Egitto 
« considera la questione del 
disimpegno come un banco 
di prova delle intenzlonl 
israeiiane a Ginevra ». 

Da Tel Aviv si apprende che 
il generale Dayan si sarebbe 
espresso con ottimismo circa 
il negoziato apertosi oggi, af-
fermando che le possibilita 
di successo a Ginevra sono 
superiori del 50 per cento dl 
quelle avute al km. 101. Ma 
all'ottimismo di Dayan fa 
eco la rigidita del giornale 
che e suo portavoce, Haaretz, 
il quale scrive ad esempio 
che se gli egiziani «inslste-
ranno ancora per un ritiro 
unilaterale di Israele, allora 
i colloqui si insabbieranno ra-
pidamente»; inoltre proprio 
oggi il generale Elazar, capo 
di stato maggiore ha detto 
che le forze israeiiane devo-
no « restare al massimo livel-
lo di allarme» perche qualo-
ra i colloqui di Ginevra «si 
arenassero, ne potrebbe deri-
vare una ripresa dei combat-
timenti». Elazar ha aggiunto 
che «nel migliore dei casi 
nessun accordo sara possibile 
fino alia meta di gennaio». 

Questo alternarsi di ot
timismo e di rigidezza vie-
ne visto t u 11 a v i a ancora 
una volta in chiave eletto-
rale. II fatto che Israele in-
tenda riprendere i negoziati 
a Ginevra partendo da propo-
ste gia superate, si fa osser-
vare, starebbe ad illustrare 
meglio di ogni altro argomen-
to la sua intenzione di gua-
dagnare tempo in attesa delle 
elezioni generali. 

Gli stessi egiziani sembrano 
non sottovalutare questa cir-
costanza. II ministro degli 
esteri Fahm! nella intervista 
rilasciata al Al Gumhurria 
afferma infatti tra 1'altro che 
«appena gli israeliani saran-
no in grado di definire chia
ramente la loro linea di con-
dotta, cioe dopo le elezioni 
legislative, la conferenza do-
vra affrontare senza indugio 
i problemi essenziali». 

Intanto, il ministro degli 
esteri egiziano Ismail Fahmi, 
ha ripetuto il desiderio del 
suo paese che Gran Bretagna 
e Francia possano partecipa-
re ad una sistemazione poli-
tica definitiva nel Medio 
Oriente, in qualita di «ga-
ranti europei» e possano an
che partecipare alle forze di 
pace che saranno costituite 
per salvaguardare l'ordine 

nella regione. Secondo il go
verno del Cairo, Infatti, un 
accordo definitlvo per il Me
dio Oriente implica la presen
za dl truppe delle grand! po-
tenze su ambedue i lati delle 
frontiere, a tutela della pa
ce. Fahmi ha poi parlato del-
l'lmportanza del ruolo che la 
Francia potra svolgere e, al-
ludendo al prossimo viaggio 
del ministro degli esteri fran
cese Jobert nel Medio Orien
te, ha espresso l'auspicio che 
lo stesso Jobert, una volta in 
Israele, cerchera dl convhv 
cere il govemo israeliano «a 
rinunciare alia sua politica 
espanslonista ed imperiali-
sta ». 

Intervista 
di Fulbright 
sui rapporti 
USA-URSS 

MOSCA. 28 
(r.c.) In un intervista al 

corrispondente della Tass da 
Washington, il senatore Wil
liam Fulbright, presidente 
della Cornmissione esteri, af
ferma che '.< l'anno che sta per 
concludersi e segnato dalla 
conferma di nuovi principl di 
realismo nei rapporti tra la 
Unione Sovietica e gli Stati 
Uniti». 

II senatore sottolinea quindi 
il peso che il nuovo corso del
le relazioni sovietico-america-
no ha avuto in numerosi cam-
pi, tra i quali, in particolare, 
il Medio Oriente. «II cessate 
il fuoco e la convocazione del
la conferenza della pace a Gi
nevra — egli ha detto — coro-
nano la cooperazione tra i due 
paesi. La loro decisione di par
tecipare alia garanzia della 
pace nel Medio Oriente e un 
fatto nuovo, carico di pro
messe ». 

Dal canto suo. la Pravda 
scrive stamane che la convo
cazione stessa della conferen
za di Ginevra « mostra che un 
primo passo molto importante 
e stato fatto sulla strada del 
regolamento politico di uno 
dei piu gravi problemi inter-
nazionali, che da piu di un 
quarto di secolo e causa di 
costante tensione non solo nel 
Medio Oriente; ma anche oltre 
i suoi confini». 

II giornale riporta il parere 
di organi di informazione oc
cidentali secondo cui «i par-
tecipanti all'incontro hanno 
potuto awiare un dialogo uti
le » ma rileva che «perfino 
ora, quando condizioni favore-
voli hanno permesso di inta-
volare trattative su un regola
mento del conflitto, i genera
li israeliani continuano a bran-
dire le armi». 

La Pravda di conseguenza si 
chiede «se Tel Aviv e vera
mente pronta ad approfittare 
della possibilita reale di pace 
che, per la prima volta dopo 
venticinque anni, offre la con
ferenza che si e aperta a Gine
vra, o, al contrario, ha inten
zione di continuare a portare 
avanti, col sostegno dei circoli 
reazionari stranieri, la falli-
mentare politica di forza e 
delle conquiste territoriali». 

I recent! awenimenti, con
clude la Pravda, hanno prova-
to che «questa politica non 
porta nulla di buono per Israe
le » e arischia soltanto di 
awelenare ancora una volta la 
situazione nel Medio OrIente». 

La crisi energetica 
(Dalla prima pagina) 

questa non sara impresa da 
poco. E' altrettanto auspica-
bile pert che certi paesi si 
sbarazzino del complesso di 
Midan. secondo le previsioni 
di Matteotti, i rapporti tra 
paesi consumatori e paesi 
produttori dovrebbero essere 
soggetti in awenire a a note-
voli tensiont in seguito alia 
terapia d'urto decisa a Tehe
ran ». Matteotti non parla del
le a sette sorelle ». 

Accanto alia crisi energe
tica, tema obbligato dell'attl-
vita governativa e quello del
le pensioni. E* gia prevista 
per il 3 gennaio una riunio
ne di rappresentanti dei quat
tro partiti governativi, nel 
corso della quale dovrebbe 
essere definito il testo del di-
segno di legge da portare in 
Consiglio dei ministri. Lo 
schema preparato dal mini
stro Bertoldi non e stato in
fatti accettato da La Malfa 
e da una parte della DC. Lo 
stesso Bertoldi, comunque, 
ha detto che si awicina una 
asoluzione positivai> per tut
ti i prowedimenti in favore 
dei redditi minimi (! quali, 
nella sostanza, sono il frutto 
della trattativa governo-sin-
dacati di oltre due mesi fa). 
Ieri, perd, il segretario del 
PSDI. Orlandi, con una lette-
ra a un giornale veneto, ha 
criticato lo schema Bertoldi. 
Egli si e pronunciato, anzi-
tutto. in favore dell'uso del 

decreto legge (strumento che, 
a quel che sembra, dovrebbe 
servire a far passare la tesi 
dello stralclo finanziario, av-
versata dai socialist!, i quali 
sostengono, invece. la neces
sita che nel compromesso 
quadripartito rientri anche 
almeno un inizio di riforma 
previdenziale); Orlandi ha 
accusato, poi, il ministro del 
Lavoro socialista di apreten-
dere di imporre in modo sur-
rettizio, anche se all'insegna 
di una pretesa razionalizzazio-
ne, riforme non concordate e 
non ponderate». L'on. Orlan
di ha fatto riferimento anche 
alia questione della diaria dei 
deputati (il PSDI e uno dei 
partiti che hanno votato a fa
vore deU'aumento, in sede di 
ufficio di presidenza della 
Camera); ha affermato di 
considerare il prowedimento 
<rper taluni aspetti legittimo, 
ma disorientatore e tale co
munque da comportare riser-
ve severert. 

In occasione del secondo 
anniversario della elezione dl 
Giovanni Leone, il segretario 
della DC ha inviato al pre
sidente - della Repubblica un 
telegramma. II senatore Fan-
fani, nell'augurare un «fen
ce proseguimento* della at-
tivita del presidente della Re
pubblica, ricorda Vaalta mis-
sione i>, affidata a Leone a dal 
Parlamento, di supremo e fer-
mo garante della nostra Co-
stiluzione e delle liberta e 
delle istituzioni in essa de
finite ». 

Misure a Ciampino 
(Dalla prima pagina) 

compagnia Itavia diretti a 
Bologna, Forli Bergamo e 
Crotone e due erano voli 
«charter ». II primo della so-
cieta danese <tSterlings con 
51 persone a bordo era par-
tito regolarmente alle 13 per 
Copenaghen. II secondo della 
societa tedesco occidentale 
«Hapag-Lloyd n era giunto 
con 125 passeggeri la matti-
na del 24 dicembre a Roma 
e avrebbe dovuto ripartire al
le 20,45 diretto a Strasburgo. 

Al momento della partenza, 
e mentre gia erano in atto 
le eccezionali misure di sicu
rezza dopo «1'awertimento », 
uno dei passeggeri. che aveva 
dato il nome di Aust, non si 
e presentato. I carabinieri 
hanno bloccato il volo e han
no perquisite passeggeri. ba-
gagli e aereo. Alle 23 l'aero-
plano e partito 

Polizia e carabinieri cerca-
no a Roma e in tutta Italia 
U passeggero « scomparso ». 

AH'eroporto di Ciampino 
oltre ai carabinieri sono giun-
ti U dirigente dei servizi di 
sicurezza degli aeroporti di 
Fiumicino e Ciampino, dot-
tor Praticd, il direttore del-
raeropoTto civile di Ciampi
no, Santinl e numerosi fun-
zionari e sottufficiali di PS. 

Nonostante questo ingente 
spiegamento di forze tutta via 
ne il funzionario di PS di tur-

no al ministero degli Intern! 
ne l'ufficiale di tumo alia sala 
operativa del comando genera
le dei carabinieri hanno sapu-
to o potuto dare una sp:e-
gazione anche parziale dei mo
tivi dell'operazione. 

Come abbiamo detto solo 
agenzie di stampa hanno di-
ramato note che riferiscono 
voci piu o meno attendibili. 
L'ANSA, ieri sera, ha precisa-
to ancora che I'emergenza 
«potrebbe essere messa in 
relatione a informazioni for
nite nei giorni scorsi dai ser
vizi segreti belgi ad alcunl 
paesi europei, fra i quali la 
Italia. Secondo tali informa
zioni due gruppi di terroristi 
arabi sarebbero in possesso 
di un missile del tipo « Sam 
7». di costruzione sovietica, 
arrivato in Belgio in una va-
ligia diplomatica. Obiettivo 
dei commando sarebbe un 
aeroporto europeos. 

Fonti francesi — secondo 
quanto ha scritto VAnsa-Reu-
ter — hanno riferito che al-
cuni documenti trovati nella 
villa dei sottoborghi di Pari
gi — dove e stata scoperta 
una organizzazione di terro
risti, come raccontiamo in al-
tra parte del giornale — po-
t/ebbe aver indotto la polV 
zia a ritenere che un «com
mando » stava progettando a 
breve scadenza un attacoo 
contro raeroporto di Cian-
pino. 
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