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I giovani il Vietnam e 

il viaggio di Humphrey 

Si pud e si 
deve 
continuare 
I risultati del viaggio di Humphrey in Italia dimo-
strano che quanto si fa, tutto quanto si fa, serve • E 
si puo andare avanti, seguendo le strade piu diver
se per imporre la cessazione dei bombardamenti 

I giovani italiani, pur con-
sapevoli di dovor affrontaru 
1c violcnze della polizia e il 
rischio della galcra, hanno 
voluto manifestare a Humph
rey, il piu possibile da vicino 
c direttamento. la riprovazio-
ne polilica e morale verso la 
sporca Ruerra amcricana nel 
Viet Nam. 

II movimento 6 stato assai 
laryo: da Roma, a Fircnze, 
a Pisa, a Holo^na, a Milano, 
miKliaia di ratfaz/i e ragaz/.e 
sono scesi in piazza a chiede-
rc, « inventando » anche nuo-
ve forme di protesta, pace e 
liberta per il Viet Nam. 

I giornalisti del J'opo/o se 
ne sono scandali/zati. La Mal-
fa si c sentito tradito, I'iero 
Barnellini, sindaro di Fircn
ze, e corso addirittura a New-
York per ehiedere scusa a 
Johnson della patata che ha 
colnito il suo vice. 

Noi sentinmo il bisocno di 
quak'hc riflessione piu di-
gnitosa sul carattere, le ra-
gioni, c le prospettive del 
movimento per la pace e la 
liberta del Viet Nam nel no-
strn Paese. 

1) La partccipnzionc dei 
giovani innanzitutto: eosa si-
gnifica? Non e arrischiato af-
fermare che in Italia e in tut-
to il mondo i giovani danno 
alia protesta contro 1'aggres-
sione americana nel Sud Est 
asiatico una impronta profon-
da. e la caratterizzano. Come? 

I giovani scgnalano nel mo-
do piu palese come la guerra 
nel Viet Nam mette in crisi 
alle fondamenta la civilta im-
perialistica « occidentale », la 
costringc a rivolare la sua 
essenza di civilta fondata sul-
roppressionc, il dominio, lo 
sfruttamento. 

Tutti i «valori » che in 
epoche vicine e lontane han
no sostcnuto e giustificato i 
moti della storia e il pro-
grcsso degli uomini sono og-
gi « dall'altra parte », .dalla 
parte dei combattcnti viet-
namiti. Con la massima chia-
rezza lo affcrmano prima di 
tutti gli studenti americani 
nel documento che e alia ba
se della settimana di manife-
stazioni in proaramma per 
questa meta di aprile. 

Per i giovani di oggi, so-
prattutto per i piu pensosi 
del destino della civilta, il 
Viet Nam libero e indipen-
dente non 6 solo tin auspi-
cio che nascc da sentiment! 
di solidaricta, ma la necessa-
ria premessa per vedere sal-
vaguardate e affermate nel 
prcsente e nel futuro le con-
dizioni cssenziali che danno 
significato alia vita e alio 
operare dei singnli e dei po-
poli, di tutti i popoli. 

I giovani comprendono che 
la cventuale vittoria dell'im-
pcrialismo aggressorc non sa-
rebbe pagata solo dalla di-
struzione del popolo victna-
mita, ma saldercbbe qui, in 
Europa, negli USA nuove c 
pesantissime catenc, perfezio-
ncrebbe c razionaIiz2crcbbe 
un sistema mostruoso e as-
surdo di cui proprio loro sa-
rebbero i primi schiavi. 

II Viet Nam, dunque, ha bi-
»ogno della lotta nostra. Di 
noi che siamo parte di un 
sistema fatto « ricco » dalla 
poverta e dalla oppressione 
dei popoli. Ma, soprattutto 
noi, abbiamo bisogno di un 
Viet Nam libero e vittorioso 
per poter credere che la riio-
ta della storia non si arreste-
ra allc fronticrc di guerra e 
di distnizionc discgnate da 
Johnson. 

I giovani di questi anni av-
vcrtono tutto cio. E sembra-
no decisi a non gettarc ia 
loro generazione nel dramma 
provocato da quanti, trenta 
anni fa, non seppero opporsi 
al nazismo. 

2) La continuita del movi
mento e le forme di azionc. 

La prcsenza di Humphrey 
in Italia 5 stata senza dubbio 
un important? catalizzatore: 
ci si muove piu facilmente c 
con piu ennvinzinne quando 
si ha il senso di fare qual-
cosa che conta, che ha im
mediate conseguenze. 

Ma, senza dubbio. negli ul-
timi giorni di marzo si sono 
raccolti i frutti di un lavo-
ro lungo, cont inue profondo. 
E si 4 anche verificato che 
sempre piu nell'opinione pub-
blica pochi credono. sincera-
mentc, alia volonta di pace 
americana, soprattutto dopo 
il consiglio di guerra di 
Guam. 

Ma la soddisfazione che na-
sce quando il movimento si 
allarga c tocca punti alti non 
deve farci dimenticare la ne-
cessita dell'iniziativa quoti-
diana. Peggio ancora sareb 
be svalutarla. Bisogna far co-
noscere dunque ancora piu 
fatti, svegliare ancora piu 
coscienze, mettere in movi
mento ancora pifc larghe 
m a s s e 

La nostra parola d'ordine: 
« nessuno pud stare a guarda-
f t , tutti dovete fare i conti 

eon il Vietnam » e stata lar-
gamente comprcsa. Non so
no solo i comunisti a ehie
dere la fine della aggres-
sione americana: ci sono cat-
tolici, socialisti. molti che 
non appartcngono a ncssun 
partito. 

L'importante 6 guardare al 
Vietnam, distinguere l'aggres-
sore daH'aggredito, prendere 
posizionc, farla conoscere. E 
innanzitutto richiedere la li
ne dei bombardamenti ameri
cani. 

Si puo farlo insieme, ma 
ognuno puo farlo anche da 
solo; ci sono forze che sono 
rcticenti all'azione unitaria 
per il Vietnam con noi comu
nisti per timori di « strumen-
lali/za/ioni » ai iini di poli
lica interna. Noi non siamo 
cosi meschini da confondere 
la grandc frontiera mondiale 
della pace e della liberta dei 
popoli con il misero fossato 
della delimitazione della mag-
gioranza. Diciamo da sempre 
che non solo si puo, ma si de
ve essere dalla parte del Viet 
Nam anche se non si e co
munisti. Se i cattolici da so
li chiedono pace e liberta per 
il popolo vietnamita, (come 
molti hanno fatto in occasio-
ne della Pasqua anche se 
// Popolo non :e ne e accorto) 
se i socialisti da soli chiedo
no la fine immediata dei bom
bardamenti americani, come 
faranno il 23 aprile a Roma, 
allora quei cattolici, quei so
cialisti appoggiano, aiutano la 
lotta di liberazione e di pace 
del popolo vietnamita. E noi 
ne siamo felici, e siamo orgo-
gliosi che cio avvenga in 
Italia. 

Si puo manifestare in piaz
za o in teatro, con cartelli e 
con slogans. Ma lo si puo fa
re anche alia maniera dei 
« provos » milanesi che han
no amareggiato i benpensan-
ti lombardi awertendoli che 
in alcune delle loro uova di 
Pasqua, destinate al Vietnam, 
potevano trovare la sorpre-
sa del napalm. ' 

3) La efficacia e i risultati 
politici del movimento. 

Proprio negli ultimi • gior
ni si e visto* che quanto si 
fa, tutto quanto si fa, serve. 
Humphrey e venuto in Italia 
soprattutto per sentirsi rin-
novare la « comprensione ». 
L'imbarazzo del govcrno ita-
liano c stato grande, non so
no mancate voci di critica e 
prcoccupazione. Non ci scan-
dalizza che molte di queste 
voci nascessero soprattutto 
dalla prcoccupazione dei pos-
sibili riflessi negativi, eletto-
rali, di un appoggio sfacciato 
agli USA. Anche questo e un 
segno che 1'opinione pubbli-
ca conta ed c una prova ul-
teriore della necessity di in-
sistere per produrre un mu-
tamento neH'orientamento 
dei gruppi c delle forze poli-
tichc, per imporre al governo 
italiano di cambiare posizio
nc, di ehiedere, se non altro, 
la fine dei bombardamenti 
americani. 

II Vietnam sara libero e in 
pace quando gli USA si ac-
corgeranno che non possono 
vincere sul fronte militare 
del sud est asiatico, e che 
stanno perdendo sul fronte 
politico in tutto il mondo. 

Claudio Petruccioli 

Un'intervista di Li Causi sulle iniziative per il prossimo anniversario 
(Primo Maggio) dello spaventoso massacro dei lavoratori siciliani 

A 20 ANNI DALLA STRAGE DI PORTELLA 
I MANDANTI SONO ANCORA IMPUNITI 

Perche spararono i fucili della « banda Giuliano » su un pacifico corteo di contadini - L'agguato mafioso provoco 
13 morti e 70 feriti - Non e stata mai fatta luce - Quest'anno iniziative unitarie forneranno a ehiedere giustizia 

Anticipazioni 

di Gagarin 

Orti negli 
spazi per 

I'insalata dei 
cosmonaut! 

sovietici 

55 morti a Seul per un decollo sbagliato 

Aereo si schianta sulla bidonville 

SEUL. 8. 
Un aereo militare sudcoreano 

e precipitalo alia periferia di 
Seul, sul quarfiere povero di 
Kum ho Dong, intensamente po-
polato. Le qualtordici persone 
che si trovavano a bordo e nu-
merosi abitanti, per lo piu sa-
lariati agricoli, sono rimasti uc-
cisi. Cinquantacinque, finora, le 
vittime. 

Si sono verificate, subito dopo 
lo schianto del velivolo, scene di 
alta drammaticlfa: bambini, vec-

chi, uomini e donne uscivano 
dalle casupole di legno, incendia-
te gridando; alcuni si rotolava-
no per terra cercando di spe-
gnere le fiamme che li avvilup-
pavano; • E' ritomata la guer
ra >, gridavano allri: il bagliore 
dell'incendio e II succedersl di 
esplosloni poleva Infalti far pen-
sare a un bombardamento im-
prowlso. 

La polizia ha isolalo II quar-
tlere per impedire che I'afCusso 
di parent! e curiosi ostacolasse 

le operazioni dl salvataggio e 
di recupero delle salme. II gros
so delle forze mobililale per con-
tenere II bilancio della sciagura 
si e dedicalo soprattutto alio spe-
gnimento del focolai di incendio 
che si erano verificati in un 
gruppo dl case un po* piu lonta
ne dal pvnto della caduta d«l-
I'aereo, colpite da frammenti in-
fuocati. In queste abitazionl nu-
merose persone chiedevano aiu-
fo. Le fiamme avevano distrutto 
le scale ed era impossible, per 

loro, sfuggire all'incendio senza 
I'opera dei pompieri. 
' L'aereo era un C-46, bimotore 
della squadrlglia di trasporto del 
vicino aeroporto di Yoido. La 
sciagura e avvenuta pochi minu-
ti dopo II decollo. - L'aereo non 
e riuscilo a prendere quota e si 
e abbattuto sul c quartiere po
vero » di Seul. 

NELLA TELEFOTO ANSA: La 
carcassa dell'aereo e le squadre 
di soccorilori. 

L'insegna dei favolosi profitfi nel traffico sui mari 

I moderni pirati battono bandiera ombra » 

Dalla nostra redazione 
GENOVA. 8 

La pclroliera Torrey Canyon. 
arenatasi inesp:icahilmente al lar
go della Cornovag«ia. appartene-
va alia piu grande potenza ma 
r.nara del mondo. Si tratta di 
un pae^e straordinar.o. la Libe 
na. dove esiste soltanto un vej. 
cfvio terrestre per ogni 700 abv 
tanti. ma anche 20 tonnellate di 
navigho per ciascun liberiano. 
Se le statistkrhe dovessero es
sere prese alia lettera. ogni abi-
tante deUa Liberia potrebbe van-
la re la propneta dt un bastunen-
to. In realta questo piccolo pae
se dell'Africa Occ.dentale ha una 
economia arretrata e prevalcnte-
mente agncola. Come ha potuto 
diventare la pnma potenza ma-
rinara del mondo? 

Siamo dinanzi ad uno dei piu 
sconcertanti fenomem dei nostn 
tempi: quelle « band:ere ombra 1 
che. ad una citta come Monrovia 
(26 mi!a ab:tanti. clima malsano. 
commercio circoscritto al caffe 
e all'olio di palma) attribuisco 
no una flotta di 33 milioni 362 mi 
la 387 tonnellate di stazza. Oltre 
alia Liberia le < bandiere ombra > 
comprendono il Panama, I'Hondu-
ras e la Costa d'Avono. Seoondo 
indicazioni fornite dalla Stettfttfc 
der Schiffahrt di Brema, alia da
ta del 1* dicembre 1966 la oon-
sistenza della flotta mercantile 
mondiale offriva queste cifre cu-

riose: la Liberia in testa con 21 
mil.oni 62 mila «36 isl (tonneUate 
stazza lorda). seeuita dalla Gran 
Bretagna con 20 miiioni 777 mila 
77 tsi. II Panama aveva 4 mi 
lioni 620 mila 584 tsl. 1'Hondu 
ras 79 mila 43 tsl. la Costa d'A 
vorio 20 mila 70 tsl La c bandie
ra ombra » e battuta nel mondo 
da 16 navi mercantili su cento. 
e dal 23 per cento delle petro 
liere. 

Ma che cosa sono esattamente 
le < bandiere ombra »? L'origine 
e quella consueta: la n'cerca del 
massimo profitto. Un tempo. 
quando la vita sul mare conser-
vava il sapore letterano dei rac-
conti d*av\-entura. la marina an-
glosassone si aflidava ad una 
sorta di sensale: gli equipaggi 
venivano reclutati per to piu nel 
le bettole da una specie di no-
stromo che sceglieva di preferen 
za i onesi. gli indiam. i malesi. 
Poi il sensale stabiliva unilate-
ralmente la cifra d'mgaggio. A 
bordo il solo diritto consentito 
agli uomini era di obbedire agli 
ordmi indiscutibib del coman 
danle. 

Poi i tempi cambiano. 1 mant-
timi scoprono la forza dei sin-
dacati: ci vorranno quasi dei 
secoli ma, a partire dall'ultimo 
dopoguerra. repoca degli arruo-
lamenti quasi-forzati & Anita per 
sempre. Gli armatori sono co
st ret ti a creare nuove font! di 
profitto. 

A questo punto. perche la nuo-
\a t scoperta » dell'armamento 
sia intesa meglto. bisogna sotto-
imeare una carattenstica dei ba-
stimenti: il natante e soggetto a 
numerosi v:ncoli che Vaccomna-
gnano dal suo nascere: cautele 
obb'igatone impo«te per la co-
struzione, la preparazione tecni-
ca. gli alloggi. le prowiste in ge-
nere. la composizione numenca 
e quahtativa degli equipaggi. il 
traspono dei passeggeri. la con-
dotta della navigaz.one. il movi
mento ponuaie. il pilotaggk). le 
tassc che bisogna pagare. l salan 
da corrispondere. 

Ed ecco allora D problema: 
come liberarsi. almeno in parte. 
da questi vincoli? E" nel dopo
guerra che gli armaton scoprono 
una mimera d'oro. Siamo all'e-
poca delle «liberty >. e molte 
corripagme ricorrono ad un g:o-
chetto abbastanza semplice: si 
accorgono che alcuni paesi (co
me il Panama, la Liberia. I'Hon-
duras) sono particolarmcnte com-
piacenti. e fondano allora al Pa
nama (o a Monrovia) una so-
cicta di comodo. Attraverso que
sta soaeta < panamense » o < li-
beriana > gli armatori noieggiano 
a se stessi la nave con il sistema 
del time charter, un oontratto' a 
tempo che flssa una cifra roensi-
le cosl bassa da non valere un 
carko di noccioline americane 
Poi la nave e noleggiata a terzj 
per viaffi aingolL. I noli sono 

alti. le cifre pagate al fisco da-
gli armaton « Iibenani > nsulta 
no invece irnsone: e il tempo 
d'oro delle «liberty >. della va 
luta pregiata in doilan che si ac 
cumula raggiungendo vette mera 
vigliose. Poi vi sono gli altn 
vantaggi: secondo le norme sta 
bilite dai cootratti inglesi una 
« liberty > deve avere un equipag 
©o non infer.ore alle 32 un-.ti 
ma per i contratti liberiam di 
manna i ne bast era nno al mas
simo 26. Gli uomini ingaggiati. 
in fondo. non protestano molto: 
Tofferta di Iavoro e molta. le dif-
ficoita di imbarco notevoli e. poi. 
quelli che si imbarcano sulle c li-
beriane >. essendo in pochi. po-
tranno fare molto straordinarto: 
gli indici delio sfruttamento rag 
giungono cosi punte elevate. Ma 
non basta: una vecchia carretta. 
che puo inabissarsi alia prima 
tempesta. non sarebbe mai re-
gistrata in Inghilterra; ma il re-
gistro navale della Liberia, dei 
Panama o dell'Honduras e piO 
mdulgente; e i profitti salgono 
di un altro gradino. 

Oggi. in effetti. le cose appaio-
no in parte cambiate. Restano 
pero almeno due grossi vantag
gi: le agevolazioni fiscalj e gb 
equipaggi numencamente ridot-
U, spesso privi di garanxie in 
caso di vertenze, perche le auu> 
rita italiane (o americane, o giap-
ponesi) non potranno riconoscer-
li apoartenendo esii ad un pae> 

se stran ero. Per g]i americani (e 
ancora U caso de.Ia c Torrey Ca
nyon ») il vantaggio aumenta. 
Secondo il contratto di Ia\oro sta 
tunitense un carpentiere. tanto 
per fare un e=omp:o. ha d.ritto a 
una paga di 454 dollari mensili. 
pan a circa 288 mila lire. Ma 
se e c 1:beriana » o * panamense » 
il contratto amencano non ha 
\a!ore. e »a pas;a scendera a cir
ca 120 nula lire. 

Se si pensa che in Italia un 
buon m.kone di tonnellate d. staz
za lorda battono < bandiera om
bra > imbarcando almeno 8 mi
la manttimi. si avra un'idea del-
I'estensione del fenomeno. Quan
do poi accade una traged:a. come 
per la «Torrey Canyon » flnita 
contro la Seven Stones, la ncer-
ca delle responsahilita diventa 
un gioco mestncab le: I'equipag-
g.o e italiano. la band era e qjel-
la della Liberia con stnsce b.an-
corosse e stella bianca su qua-
drato azzurro. i maggiori dan-
neggiati sono bntannia. i pro-
pnetari statumtensi. le leggi che 
r ego la no il d.ritto marittimo m-
ternazionale risalgono ad epoche 
quasi remote. 

C'e da stupirsi se ai giornalisti 
accampati per gionu nella hall 
di un albergo di Genova, in at-
tesa della verita sulla < Torrey 
Canyon >. e stato opposto il piu 
impenetrable silenzio? 

Flavio Michelini 

Vent'anni fa, il primo mag
gio del 1947, nel vallone di 
Portella delle Ginestre — dove 
tradizionalmenle. con le loro 
mogli e i loro figli, i lavora
tori si riunivana per celebra-
re la festa del Iavoro — fu 
commesso • un atroce delitto: 
dall'alto delle coiline intorno 
i fucili della banda Giuliano 
spararono sulla folia iv.ermc. 
uccisero trcdici persone e ne 
ferirono settanla prima anco 
ra che ci si rendesse conto di 
quello che stava avvenendo. 
Non vi furono dubbi su chi era-
no stati gli autori materiali del 
delitto e anche sui motivi che 
It avevano spiriti; la folia e le 
bandiere rosse prese di mira 
dai fucili stavano infatti festeg-
giando non solo il 1. maggio 
ma anche una vittoria storica 
della • Sicilia: la vittoria del 
« blocco del popolo .̂ simboleg-
giatoda Garibaldi, sulla DC e 
sulle forze della destra piu 
conservalrice. II sangue dei la
voratori versato a Portella del
le Ginestre doveva fermare il 
movimento popolare vittorioso 
mentre alle sue spalle si ope-
ravano scelte politiche reazio-
narie che avrebbero tradito lo 
spirito e la lettera delle statuto 
della autonomia siciliana. 

Ma quali furono i mandanti 
di quel delitto? Malgrado tut-
le le inchieste e malgrado il 
processo di Viterbo che dove
va condannare i component! 
la banda Giuliano mai si e 
conclusa la ricerca dei respnn-
sabilt piu veri di quella strage. 

A proposito del delitto di 
Portella delle Ginestre e del 
la situazione sicdiana di allo
ra e di oggi il compagno Gi-
rolamo Li Causi ci ha detto: j 

— Quest'anno Portella sara 
ricordata con part'tcolare so-
lennita e non solo da noi si
ciliani ma da delegazioni di 
tutta Italia. Questo non solo 
perche cade il 20. anniversa
rio dell'eccidio ma perche sia
mo in Sicilia in una situazio
ne analoga a quella del '47. 
prima delle elezioni regionali. 
Portare a termine I'azione per 
far luce sui mandanti della 
strage d'allora significa dun
que fare un'opera di giustizia 
che ha anche un grande signi
ficato politico. 

— Vent'anni fa — ha ag 
giunlo il compagno Li Causi — 
dopo la netta vittoria del bloc 
co del popolo che conquistava 
la maggioranza relativa, la DC 
fece la sua scelta alleandost 
con la destra piu reazionarm j 
contro le forze popolari: da qt;i 
il lungo tradimento dello statu i 
to siciliano votato a febbraio \ 
'4S e il soffocamento della au i 
lonomia regionale. 

Due furono le ragioni della 
scelta dc., I'una dt enrattere 
strategico (il generale ameri
cana Donovan aveva parlalo 
chuiramente della Sicilia come 
di una «nuova Malta > nella 
prospettiva di una guerra — e 
su questa < nuova Malta > le 
forze del popolo non dovevano 
assumere posizioni di potere) 
e Vallra di classe: lentusia 
smante movimento conladxno 
stava mettendo in discussione 
i poteri del blocco agrario e 
bisognava fermarlo, a tutti i 
costi. 

Oggi, per andare avanti, per 
cambiare strada, bisogna volta-
re questa pagina della storia si
ciliana « rid non potra mat av-
venire se non verranno alia 
luce tvtte le responsabilita del 
passato: finchi, in primo luo-
go non sono chiarite nel modo 

piii nctto le ragioni per cui Giu
liano uccise e non sard con-
dannato chi era dietro di lui. 
finchc insomnia non si sciolgo-
no i nodi cite il processo di Vi
terbo non ha saputo sciogliere. 

— Questo compito non spet-
ta alia commissionc antimafia? 

— .S'i. certo, la commissionc 
antimafia avrebbe il compito e 
i poteri di acclurare le carcn-
zc dello Stato in Sicilia. ca 
renze che il processo dt Vi
terbo ha messo in luce. Ma non 
sara inutile una tdteriore pres-
sione del popolo siciliano, un 
suo contributo perche a que
sto chiarimento si giunga. 

Questo certo non e un pro
blema solo siciliano perche — 
come ricordo il compagno To-
gliatti — la Sicilia non avra 
liberta se I'ltalia non 6 libera: 
lo statuto dellautonomia non 
sara realizznto se non si rea-
lizza la Costituzione italiana. 

Ricordando il delitto di 20 an
ni fa. le sue cause, la reazio-
ne popolare, I'esigenza. ancora, 
di fare giustizia, il compagno 
Li Causi si e fatto promotore 
di un appello nel quale si pren-
de solenne impegno a tomare 
«il primo maggio, vent'anni 
dopo, a Portella delle Ginestre. 
a ricordare le vittime della 
strage, ma a testimoniare. in
sieme. al popolo siciliano la vo-
lonta di proscguire, con lui. una 
lotta che non si c conclusa *. 

MOSCA. 8 
Attesa. neiriJRSS. per qmlche 

soipieiu nel campo t'OMiiito. Tra 
iwflii gionu ricorrono f> anni dal 
primo, fa\olo«o volo nel cosmo 
di * Vostok 1 ». con a bordo Juiy 
Gagarin. Puo essere. tuttavia. che 
I'llnione Sovietica non celebn 
r.intmersario con una nuoxa mi 
pie->a e the attenda il 7 novem 
bie. Giu da tempo, infatti, cir-
colano \oci secondo le quali il 
prossimo balzo in avanti della 
cosmonautica sovietica dovrehhe 
coincidere con le celebra?lorn per 
il cimiuantenariQ dell'Ottobre 

Gagarin, leu. ha scntto un ar-
ticolo per la rivista » Ogoniok >, 
melando un nuovo progctto che 
1'UItSS vuole realiz/are entro 
breve tempo: ormai non e diffi
cile mettere in orbita un'aitro 
nave con equipaggio; il prohle 
ma e come nutrire l cosinon.iuti 
durante un viaggio molto lu'igo 
In qucita direzione si starebbe 
IO miio\endo tili scirnziati. e 
la loio idea saiebhe di colloca 
ic in oihita alcune stazioni di 
nfornimento. 

Yere serre del cielo, queste sta
zioni avrebbero a bordo coltiva-
/ioni aitificiali di lenumi. ver
dure e frutta II ensmonauta. du
rante il viaggio. parcheggercbhe 
accanto ad esse, farebbe provvi-
sta e sticccssivnmente riprende-
rebl>o In sua strada. 

lln'altra notizia nguarda Ger
man Titov. Kgli ha dichiaratn 
che si dedichera al collaudo di 
nuove nnvicelle spayiali « Avere 
dei bunni tecnici di collaudo — 
ha detto il cosmonaiita — e oaei 
un problema di fondamentale im 
portanza. e io vorrei poter dare 
il contributo della mia esperien-
7a ». Intanto e stato lanciato il 
« Cosmos 154 >. 

Negli Stati Uniti. mentre fer-
vono ormai i preparativi per il 
lancio del veicolo lunare «Snr-
\eyor 11 T>. che dovrehhe partire 
da Cape Kennedy tra una eetti-
mana. si continuann le prove per 
definire le caratteristielie delle 
navicelle « Apollo » dopo i ritor-
chi re.si neccs^ari dalla sciagura 

Arresti e fermi 
di terroristi 

in Alto Adige 
BOI//WO. 8 

Giovanni Auer di '22 anni di 
Molini di Tures e Davule Oher 
hollcn7er. di 25 anni dello stes 
so connino hanno eonfessato. do 
po stringenti intcrrogatori. Hi 
aver compiuto undici attent.iti 
terroristici in Alto Adige fra il 
24 ottobre 1966 c il 26 febbraio 
di quesfanno. Giovanni Auer e 
.->tato trmato in possesso di una 
pistola che lid esami b.ilistici e 
nsultato essere stata utili^/a*.! 
rccentissimamentc. Mes-o a!!<' 
strette I'Auer confessava l sum 
crimini. E cosi il suo cornp'ice 
Venivano IKH formati Francesc i) 
Ebner di 4!) anni. Roberto Forer. 
di 20. fratello di tin altro te:-
ronsta, (Jiovanni Oberlio!Ien7er. 
fratello di Davide. GofTredo 
Auer di 20. Federico Pier in Stc 
ger di 5H anni (madre de! ter 
rorista latitantc Sigfrido Steger>. 
Augu.sto di Plaickner di 3-1 an 
ni. Gualtiero Ma>rl di 28 e Pie 
tro R:er di 40 anni, tutti di Cam 
po Tures Mulini. La polizia pen 
sa cosi di ' a\er sgoinmato :I 
grupjio terronstico che asiva in 
Val di Tures. 

II Contemporaneo 

Nel XXX della morte di 

GRAMSCI 
a|e Per la prima volla il tcs lo c o m p l c t o degl i 

edi lorial i ccnsurali del Grido del popo
lo (1917) 

$ I I trslo incdito dr i rapporti al Comitato 
crntralc del PC d'ltalia (1926) 

# 
$ Storia commcntala dei Quaderni del carcere. 

Clic cosa Gramsci cancel lava, d i e cosa ag-
giungeva tra una stesiira e 1'altra de l le sue 
note 

:£ La conccz ione del Part i to 

a]( I rapporti con r i n t e r n a z i o n a l e 

3§C II mer id iona l i smo di Gramsci 

a)C II posto di Gramsci nel la cul lura italiana 

$ Analis i degli scritti di Togliatt i su Gramsci 

La conoscenza di Antonio Gramsci nellURSS, in C«co-
ilovacchia. In Francia, In Gran Bretagna. negli Stati 
Uniti, In Spagna. Testlmonlanze, notizie. biblioqrafia 

4c Scritti e saggi di uomini pol i t ic i , studiosi , 
storici , filosofi italiani e slranieri 

VENERDI 14 aprile: « Rinascita » special* nelle edicole 
DOMENICA 16 aprile: dHfualone •traordmaria 

PRENOTATE SUBITO LE COP IE I 
Ammlnlstrai. dl • Rinascita •: via del Taurlnl 19, Roma 
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