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BOLIVIA 

Nella selva 
si organizza 
la guerriglia 

Una regione dove le piante formano una coltre di 
vegetazione assai spessa, abitata da scimmie, gia-
guari e serpenti - Alcuni giornalisti tra i guerriglieri 

La foto di Guevara • Un ospedale da campo 

Dal nostro corrispondente 
L'AVANA. maggio. 

ha censura militare oslacola 
la diffusione di ultenori noti-
zie sulla guerriglia boliviano. 
Dopo I'ampia ripercussione die 
hanno avulo in aprile le prime 
notizie su questo nuovo movi-
mento armato, e subentrata 
una fase che si caratterizza per 
lo sforzo governativo di mini-
mizzare, circoscrivere i fatti e 
diffondere Vimpressione che il 
movimento sia stato soffocato 
sul nascere. I giornali boliviani 
del mese di aprile sono comun-
que una testimonianza suffi-
ciente per confermare Vimpor-
tanza della nuova fase di lolta 
che si c aperta in Bolivia. Gli 
osservatori politici non si erano 
ingannali: si tratta dell'inizia-
t'wa piii serin che sia stata pre-
sa su questo terreno in Ame
rica Lalina. negli ultimi Ire 
anni. 

Gli stessi giornalisti boliviani 
che hanno assislito ai primi ra-
strellamenti hanno riferito con 
scrupolo di obiettivita su quan
ta hanno visto: e sono concordi 
nel ritenere che e una guerriglia 
bene organizzata. c E' una for-
za pcrfettamente addestrala ed 
esperta nei segreti mililari » ha 
scritto nei giorni scorsi Pre-
scncia il giornale pin diffuso 
di Bolivia, legato a circoli cat-
iolici. Questo giornale ha rife
rito anche la convinzione degli 
ufficiali dell'esercito secondo i 
quali la guerriglia, quando e 
stata attaccata e ha risposto 
con una serie di imboscate san-
guinose per le forze governa-
tive c si trorara ancora in una 
fase di organizzazione. La sua 
apparizione era prevista per 
due 0 tre mesi piii tardi >. 

In una intervista concessa in 
circostanze clandestine, al New 
York Times, uno dei segretari 
del partito comunista boliviano, 
Jorge Kolle Cucto ha tratteg-
giato i caratteri salienti della 
guerriglia: e composta di mi-
litanti operai. soprattutto mina-
tori, del gruppo politico che si 
<* staccato nel '64 dal Movi
mento Nazionalista Rivoluzio-
rtario, del partito comunista, 
del partito operaio. di studenti 
e di militari che hanno discrta-
to dall'escrcito. II gruppo che 
si c scisso dal MXR nel '64 e 
ffuidato da Juan Lechin. che fu 
anche vice presidente con Paz 
Estenssoro e proviene dalle file 
del sindacalismo anarchicheg-
piante che ha la sua base tra 
i minatori delta stagno. Lechin. 
malato. ha doruto uscire dalla 
Bolivia e ccrcare rifugio in 
Cile. 

L'accampamento 

partigiano 
II compagno Kolle Cueto ha 

spiegato che il movimento guer-
rigliero ha reclutato senza dif-
ficolta i suoi components nella 
grande schiera dei disoccupati, 
delta gente scacciata dalle mi-
mere abbandonate. degli oppo-
sitori al regime di Barrientos e 
Orando: *Chi si oppone dere 
tcegliere tra la prigione e la 
montagna: che cosa scegliere-
ste vox?». In realth la zona 
scelta per installarvi i primi 
nuclei di resistenza armata non 
& di pura montagna f bolivia 
ni la chiamano «la selva >. E' 
una regione dove le piante for 
mono una coltre di vegetazione 
assai spessa, abitata da scim
mie. giaguari. serpenti e orsi 
71 serpente piu pericoloso, che 
si mimetizza tra il fogliame per 
attaccare, si chiama c Yoho 
roho bolo». Vi sono ragnl ve-
ltnosi come la tarantola. 

L'accampamento che i guer

riglieri hanno dovuto abban 
donare si trovava a circa quin-
dici chilometri da Nancahuazu, 
una localita dove sorge una 
fattoria con cottivazioni di 
mais, che era stata comprata 
Vanno scorso dagli organizza-
tori della guerriglia. Un pro-
fondo canalone incassato fra i 
ripidi costoni boscosi della mon
tagna e percorso da un torren-
te: il letto di questo torrente 
era I'unica strada che I'esercito 
si azzardava a percorrere per 
risalire quel versante della 
montagna. 

I primi 

scontri 
Qui sono avvenute le imbo

scate. I giornalisti hanno ap-
purato che sui costoni della 
montagna i guerriglieri aveva-
no aperto sentieri e scavato 
appostamenti e trincee invisi-
bili dal basso. Era il sistema 
difensivo destinato a proteg-
gere l'accampamento e la ri 
tirata quando fosse venuto il 
momento opportuno. Questo 
momento sembra sia stato an-
ticipato inopinatamente da una 
diserzione. Comunque i parti-
giani hanno reagilo ordinata-
mente. 11 ripiegamento 6 stato 
rapido, ma solo pochissime 
cose sono cadute in mano al 
nemico: guanti chirurgici, al-
cune fotografie fra le quali una 
di Ernesto Guevara, sbarbato, 
seduto su un tronco del bosco. 

Si pensa che quella fotografia 
possa essere stata presa in 
quello stesso accampamento e 
lo sfondo viene attentamente 
confrontato con tutti gli angoli 
del luogo, per frame lutte le 
possibili deduzioni. 

I giornalisti hanno potuto par-
tare con soldati che sono ri-
masti prigionieri per alcune ore 
dei guerriglieri che avevano 
teso loro un'imboscata: questi 
hanno visto due medici al la-
voro con strumenti perfetti. In 
piena selva. sono stati anche 
ingessati arti fratturati. I sol
dati detle forze governative 
hanno avuto le prime cure. 
Uanno visto ordine e disci-
plina. II capo era evidentemen-
te Roberto Peredo Leigue, un 
giocane conosciuto nella regio
ne. che pare sia stato per un 
certo tempo anche nel Viet
nam. Peredo. insieme col fra-
tello detto c Inti», era il com~ 
pratoi-e delta tenuta dove ora 
si apprende che i guerriglieri 
hanno fatto il loro periodo di 
istruzione militare. La tenuta 
fu comprata nell'agosto del '66. 
U 7 febbraio gli attuali guerri
glieri fratermzzarono coi sol
dati della guarnigione di Ca-
miri. nel carnevale. 

II 15 marzo, forse in seguito 
a una delazione di un disertore. 
una paltuglia dell'esercito ven-
ne spedita a verificare se era-
no vere le voci sull'esistenza 
di gruppi armati. Un soldato 
venne ferito in un primo scon-
tro. ma si pensd che potesse 
trattarsi di contrabbandieri. II 
23 marzo un reparto delVeser-
cito cadde in un'imboscata e 
non ci furono piu dubbi: cin
que soldati e un ufficiale rima-
sero sul terreno, due vennero 
fatti prigionieri e poi riman-
dali giu a rxferxre. La guerri 
glia non temeva la pubblicita, 
la cercava. II 10 aprile cad-
dero altri undid uomini, otto 
soldati e due ufficiali e un sot-
tufficiale. Da allora anche in 
Bolivia *c'6 la guerriglia >. 

Saverio Tutino 

Ogni giorno che possa si fa piu forte fa protest a dei minatori del grande bacino minerario 

«Se la Ruhr brucia, non basta tutta 
T acqua del Reno a spegnere il f uoco» 

Sono ricomparse le bandiere rosse — I giovani hanno imparato le vecchie canzoni rivoluzionarie — Mal-
grado la timidezza del sindacato presso molti lavoratori si fa strada la coscienza della via da seguire 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO. 23 

« Se la Ruhr brucia, non ba
sta tutta l'acqua del Reno a 
spegnere il fuoco », ammonisce 
un vecchio detto in Germania. 
Piii di un tedescooccidentale 
si e chiesto alia fine della scor-
sa settimana se l'incendio, nel 
bacino della Ruhr, non potreb-
be veramente divampare da un 
giorno all"altro. Per la prima 
volta da quando, dieci anni fa, 
ebbero inizio le proteste contro 
lo stillicidio della chiusura di 
miniere, in una citta della Ruhr 
sono ricomparse le bandiere 
rosse; per la prima volta e 
stata cantata in coro a voce 
spiegata la vecchia canzone del 
movimento operaio tedesco: 
«Fratelli, al sole, alia liber-
ta >. L'ultima strofa della can
zone, all'epoca della repubblica 
di Weimar, risuonava: «Fra
telli. imbracciate i fucili. / in 
piedi per la battaglia decisi-
va! / onore al comunismo. / ad 
esso sia dato il potere! >. 

Ad Oberhausen. citta di un 
quarto di milione di abitanti. 
si sono ritrovati in 35.000 sa-
bato scorso alia manifestazio-
ne di protesta contro la minac-
ciata chiusura di due pozzi del
la € Concordia ». una delle piii 
vecchie e nello stesso tempo 
piii modernamente attrezzate 
aziende minerarie. controllata 
per VKl^o dalla Schering. Quat 
tromila le famiglie di minatori 
in pericolo. senza che nei din 
torni vi sia un solo posto di la 
voro disponibile. « La Concor 
dia non puo morire». hanno 
gridato in una sola voce 35.000 
bocche. «Con la Concordia si 
tengono o si rompono gli argi-
ni della Ruhr», ha ammonito 
il vice presidente del sindacato 
nazionale dei minatori Vetter. 

La manifestazione aveva avu
to inizio con una marcia di die-
cimila, sindaco in testa, nel 
cuore della citta. Sembrava 
una delle solite proteste del sa-
bato: molte bandiere nere. mol-
te parole ed infine una bevuta 
collettiva di birra. Poi. improv-
visamente, qualche spettatore 
e impallidito: due enormi ban 
diere rosse erano spuntate al 
centro del corteo. circondate 
da altre decine piu piccole. 
c Noi protestiamo, noi prote-
stiamo contro la chiusura del 
le miniere >, scandivano mi-
gliaia di voci. Dopo una pausa 
di silenzio, sono risuonate le 
prime note della canzone. Qual-
cuno tra i piu giovani non la 

conosceva neppure, ma ha fat
to presto ad impararla. c Pos-
sono cantarla? », chiese un po' 
smarrito un poliziotto ad un col
lege. t Queste non sono bandie
re socialdemocratiche >, ammo-
ni un minatore e la sua voce ri-
mase sommersa da un vecchio 
motto sarcastico, sopravvissu-
to alia Repubblica di Weimar: 
«I padroni al mare, i minatori 
all'ufficio di assistenza >. II luc-
cichio delle merci nelle vetrine, 
simbolo del « miracolo economi-
co > tedesco-occidentale, sem

brava ricoprirsi di uno strato 
di polvere. 

« Coloro che marciavano die-
tro le bandiere rosse e canta-
vano le canzoni di lotta — si e 
consolata il giorno dopo Die 
Welt — nella grande maggio-
ranza non sono comunisti. So 
no uomini che non sanno come 
sfamare le loro famiglie e co
me pagare 1'affitto se. vera

mente. il 31 marzo 1968 le por-
te delle miniere si chiuderan-
no. Si dia loro un nuovo posto 
di lavoro ed essi rimarranno 

cio che sono sempre stati fino 
ad oggi: bravi cittadini che nel 
tempo libera allevano piccioni 
ed al sabato (invece di mar-
ciare) lavano la loro auto >. 

Ma e possibile assicurare ai 
minatori della Ruhr un nuovo 
posto di lavoro? Secondo i dati 
pubblicati da Der Spiegel qual
che settimana fa, nel giro di 
dieci anni hanno chiuso i bat-
tenti 84 delle 173 miniere in 
esercizio e la mano d'opera oc-
cupata si e ridotta esattamen-
te della meta: nel 1957 i mina-

Due treni merci a Manhattan 

IN FIAMME DOPO L0 SCONTRO 

NEW YORK — Lungo la ferrovia dell'est Side di Manhattan due treni mere! si sono scon-
trati, deragliando e prendendo fuoco. Nell'incidente ha perso la vita un numero ancora 
imprecisato di ferrovieri e numerosi altri sono rimasti feriti. Nella telefoto ANSA: una mo-
trice giace di traverso su un carro ferroviario 

ANIC di Ravenna: stabilimento nuovo, politico sindacale vecchia 

TRASFERITO IL PARR0C0 

S0LIDALE CON GLI OPERAI 
Si vuole mettere le Partecipazioni statali a rimorchio della Confindustria — La lotta unita-

ria per il contratto ripropone il problema della funzione delle aziende di Stato 

Dal nostro inviato 
RAVENNA. 23. 

Le enormi sfere per il de-
posito degli acidi creano, at-
torno all'ANIC. un paesaggio 
fantascientifico. aweniristico. 
E' pero una cornice moderna 
per una realta antica. Infatti 
allinterno dell'ANIC, il rap 
porto di lavoro, il rapporto 
tra gli «imprenditori pub-
blici * e i rappresentanti dei 
lavoratori non e certo «av-
veniristico >. Addirittura, ne
gli ultimi mesi, durante gli 
scioperi per fl contratto dei 
chimici delle aziende a Par-
tecipazione Statale (scaduto 
nel settembre del 1966 e non 
ancora rinnovato), pareva di 
essere ritomati — cosi dicc-
va un volantino sindacale — 
all*epoca feudale. simile a 
quella in cui imperavano »po-
chi baroni». 

La direzione dell'ANIC ha 
infaUi tentato ogni mezzo per 
stroncare. con pressioni o al-
lettamenti, I'azione sindacale. 
Hanno minacciato «trasferi-
menti> nelle fabbriche di Ge-
la e Pisticci; hanno persino 
trasformato I'ANIC in un dor-
mitorio. Portavano tra le sfere 
fantascientifiche lettini da cam 
po e oercavano i « crumiri »: 
< Ti offriamo un letto per dor-
mire — dicevano — cosi non 
dovrai passare attraverso i pic 
chetti dei sindacati: paghercmo 
un salario pari a 24 ore su 24 e. 
in aggiunta. bibite dissctanti 
gratuite e cibo a modico prez-
zo>. 

Ogni tentativo e riuscito pert 
vano: i lavoratori ANIC hanno 
scioperato. Raccontano gli ope
rai: « Anch« don Quinto, il par-
roco del viUafgio ANIC, ha de. 

nunciato durante le prediche in 
chiesa le misure antisindacali 
dell'azienda e ha dichiarato la 
sua solidarieta con noi. Ora e 
stato annunciato il suo trasfe-
rimento. II parroco dice che si 
tratta di un provvedimento che 
attendeva. per completare gli 
studi a Roma ». 

Perche I'azienda pubblica ha 
resistito. e resiste (a Ravenna. 
come a Milano. a Gela. a Pi
sticci). al rinnovo del contratto 
di lavoro? Alrune risposte sono 
state date nel corso di una ta-
vola rotonda CGIL. CISL, UIL. 
svoltasi qui a Ravenna. 

L'ANIC-ENI ha sostenuto, ad 
esempio. che il contratto sca
duto era piu avanzato ed one-
roso rispctto a quello di altre 
categoric L'azicnda. pero. han
no detto alia < tavola rotonda ». 
ha recuperato buona parte dei 
presunti oneri sostenuti. Infat 
ti la produttivita e aumentata 
di circa il 15°<> ogni anno; il 
personale e stato ridotto di cir
ca 400 unita a Ravenna, mentre 
la produzione aumentava con 
il nuovo impianto di acetilati. 
con il raddoppio degli impianti 
alia SCR. Le assunzioni sono 
state bloccate. Hanno rispar 
miato anche togliendo di mezzo 
certe iniziative di tipo paterna-
listico: mezzo miliardo in meno. 
ad esempio. con la soppres 
sione del pacco natalirio: il 
villaggio di Borca di Cadore. 
destinato al!e ferie dei dipen 
denti e stato privatizzatn Lo 
stesso presidente dell'ENI ave 
va inoltre affermato. lo scorso 
anno, che « le produzioni ANIC 
hanno costi analoghi se non piu 
bassi de] maggioT competitore 
del settore (la Montedison >). 

€ n no che viene avanti 6 un 
no di carattere politico — ha 

detto Laerte Gardini (CGIL) —. 
Vogliono che le aziende di Stato 
che in un certo tempo hanno 
condotto una politica autonoma. 
si allineino alle aziende pri
vate... Lo stesso rappresen-
tante deH'Asap d'associazione 
delle aziende pubbliche). dopo 
sette giorni di sciopero disse 
tranquillamente: il no che vi 
dico, al di la di tutte le moti-
vazioni. e un no che il governo 
mi ha detto di dirvi *. 

Le posizioni delle aziende pub
bliche chimiche sono state de
finite da Silvestrini (CISL) < ri-
gide e determinate principal-
mente da possibili critiche e 
sollevazioni delle aziende pri
vate ». 

c Loro fle aziende pubbliche . 
n d.r.) dicono: gli altri (azien 
de private . n.d.r.) non iono 
tutti buoni: noi non possiamo 
fare i buoni. dobbiamo fare un 
po' i catti\i >: questo ha detto 
Luciano Luciani (UIL). 

Vogliono. dunque. come gia 
per i metallurgjci, un fronte 
unico tra imprenditori pubblici 
e privati. senza differenze. an
che nel contratto. ET un obiet-
tivo della Confindustria asse-
condato da esponenti governa-
tivi. All'ANIC hanno distribuito 
a tutti gli operai le fotocopie di 
un articolo di La Malfa. pole 
mico con le richieste dei chi
mici delle aziende pubbliche e 
simile a quello gia distribuito 
alia Piaggio al tempo della bat 
taglia contrattuale de; metal
lurgies Perche La Malfa non 
si e opposto ~ ha scritto il 
giornaletto di fabbrica II Gi-
gante — * al regalo di 45 mi-
liardi fatto dal centro-sinistra 
alia Montedison dicendo: fac-
ciamo pagare le tasse alia Mon

tedison e poi diamo j 45 mi-
Iiardi allENI? >. 

c Moro, Colombo e Carh 
hanno parlato chiaro alia tele-
visione ». ha detto Benito Quin-
tavalle (CGIL). sempre riferen. 
dosi alia c scelta politica i di 
un rifiuto a un avan/ato rin
novo contrattuale. * Mi sf m 
bra che I'azienda statale KNI 
applichi tale linea >. 

II tentativo di subordinare U 
azienda pubblica all'industria 
privata e presente anche sul 
piano economico? c Mi pare che 
ci siamo arrestati rispetto ai 
tempi di Mattci — ha detto Sil
vestrini (CISL) —. L'azienda 
pubblica ha perso la sua capa
city di rottura e di penetrazio 
ne>. E Quintavalle (CGIL): 
« II ruolo che I'azienda pubbli
ca dovrebbe assumere come 
importanza e quello che ha oggi 
la Montedison, cioe il TOfiO^ 
di controllo sul settore petrol 
chimico e su quelli collaterali » 
« Per il prossimo quinquennio 
— ha ricordato Gardini (CGIL) 
— gli investimenti per la pe-
trolchimica privata si aggirano 
sui 1.700 miliardi. quelli per la 
petrolchimica pubblica sui 150 
miliardi ». c Noi non \ogliamo 
e*«ere legati al carro della 
Confindustria — ha dichiarato 
Giuseppe Foti (CGIL) —. La 
azienda di Stato che e autono 
ma deve esserlo anche in que 
ste cose ». 

ANIC. una fabbrica nuova. 
di la\oratori sui 35 anni di eta 
sorta dieci anni fa. quasi in 
coincidenza con la nascita del 
centro sinistra. E l'involuzione 
della formula govemativa pa
re ricalcare anche quella del 
ruolo dell'azienda pubblica. 

Bruno Ugolini 

tori erano 551.250, nell'aprile 
19G7 276.700. Dei licenziati. 140 
mila hanno abbandonato la 
Ruhr alia ricerca di un pane 
incerto. Buona parte dei rima
sti e iscritta nelle liste di disoc-
cupazione. La crisi si e este-
sa dal settore del carbone a 
quello dell'acciaio ed oggi i 
.senza lavoro nella Renania set 
tentrionale Westfalia sono 129 
mila. II loro numero 6 destinato 
a crescere, perche altri 30.000 
minatori nei prossimi 12 mesi 
dovranno rinunciare a scende-
re nei pozzi. 

Le autorita regionali e co-
munali hanno intrapreso da 
tempo una politica tendente a 
facilitare il trasferimento nel
la Ruhr di industrie non le 
gate al carbone ed all'acciaio. 
Ma per le mani del minatore 
abituate al martello pneuma-
tico e difficile adattarsi ad al 
tri hnori. I corsi di riqualili 
caziune. malgrado i prov\edi 
nicnti assiston/iali dai quali 
sono accompagnati. \engonn 
oggi frequentati da appeua 
1.200 operai. 

I «baroni » delle miniere. 
dal canto loro- non vedono di 
buon occhio I'arrivo sui loro 
torritori di nuove imprese che 
minaccerebbero i loro privi-
legi. Perche. mentre decine di 
migliaia di minatori in questi 
anni finivano sul lastrico. il 
governo ha speso miliardi di 
marthi in aiuti e sowen/ioni 
Tra 1'altro. per ndeguare la 
loro produzione alle capacitii 
di assnrhimentn del mercato. 
i proprietnri dei po//i sono ar 
rivati ad incassare sino a 25 
marchi (3.800 lire) per ogni 
tonnellata di riduzinne della 
produzione La capacitii pro-
duttiva delle miniere chiuse 
ammonta a 35 milioni di ton 
nellate annue. Cio malgrado. le 
montagne di carbone invendu-
to nella Ruhr superano oggi i 
20 milioni di tonnellate. 

E' facile, per gli industriali. 
dare al petrolio. piii a buon 
mercato del carbone, la colpa 
della chiusura delle miniere. 
E' vero. il petrolio ha invaso 
anche la Ruhr e nel 1900 ha 
coperto il 45 per cento del fab 
bisogno energetico tedesco oc-
cidentale (nel 1957 solo il 12 
per cento). Con i miliardi che 
negli ultimi dieci anni il go 
verno ha speso e che sono fini-
ti nelle tasche dei * baroni > 
del carbone. la Ruhr tuttavia 
avrebbe potuto affrontare ben 
diversamente la crisi. Eppure. 
ancora oggi. nessuno — nep
pure il sindacato di categoria 
dei minatori — azzarda la pro 
posta di nazionaliz7arc il ba 
cino carbonifero. 

Non vogliamo nazionalizzare 
le perdite. si obietta. In verita. 
le «perdite». attraverso le 
sovvcn7ioni del governo ai pro 
prietari dei pozzi (nel 1967 am 
monteranno a 3.7 miliardi di 
marchi). sono gia state «na-
zionalizzate». rnentre lo stato 
e la regione non sono in grado 
di sviluppare un programma 
organico di rinascita proprio 
per TopposiVinne dei « baroni T> 
del carbone. 

Malcrado la timidezza del 
sindacato. presso molti lavora 
tori si fa strada la coscienza 
della via da seguire. Alia mar
cia di Oberhausen non e'erano 
solo bandiere rosse. non sj so
no soltanto cantafe can7nni di 
lotta. ma sono stafi inalbera 
ti anche striscioni con una 
scritta procrammatica chiara: 
< Cio che il popolo crea con 
le sue mani. deve essere di 
proprieta del popolo v L'incen 
dio della Ruhr non e ancora 
c"=p!nso. ma le prime «cintillc 
«ono sia visibili 

Romolo Caccavale 

Sabato a mezzanotte 

scatta he ora legale » 

Un 'ora di sole 
in piu (e molte 
le polemiche) 

Cambiamenti negli orari ferroviari e treni 
veloci • Meno incidenti stradali - I gestori del 

cinema sono i piu accaniti avversari 

Salxitu. a niezzmiotte. lii.so 
giiera spostare gli orulogi a 
vanti di un'ora. A commciure 
da domenica '2S guadagneremo 
cosi un'ora di sole e andremo 
aranti con il nuovo orario fino 
alia mezzanotte del 24 settem
bre (quando gli orolngi do
vranno tornare indietro di ses 
santa mimiti). 

Quest a piccolo vanazione — 
die ogni anno •mscita lunuhe 
pnlemichp — crci'm pmblenu 
nun wdifferentf quell'nra <ii 
luce in put. infatti. provachc 
ra un magqiare afflusso sulle 
spiagge; un aumentn della cir 
cnlazione automnbilistica nelle 
giornale del week end: c. .so 
pratutto. rendera ncccssarin 
modificare c cnordmare gli ora
ri ferroviari. 

II Ministero dei Traaporti. 
nel corso di una conferenza 
stampa. ha gia reso noti i 
provvedimenti adottati in que
st a direzione. Innanzitutto. hi 
sognera rienrdarsi che i treni 
in circolazinne alia mezzanot 
te tra il 27 ed ri 2$ .si ferme 
ranno alia prima staziane nbi-
litata. mmtrc quelli in stazin 
ne attenderanno in sosta il 
nuovo orario Ma non basta 
Con il 2S maggio entreraniin 
in vigore nuovi orari nei col 
legr.menti a rastn rnggio. La 
coppia di ranidi R 57 ed R.52 
(Rnma-Lecce) sara in colleqa-
mento permanente con i treni 
c Rome Express * tra Parigi 
e Roma Le coppie di treni con 

Sabato a Roma 

Ehrenburg 
consegnera 

il Premio Lenin 
a Giacomo Manzu 
Sabato pro-oimo. a Villa Aba-

molek. re^idctiza deH'ainbd.'-ci.i-
tore >ov:i-tico a Roma, lo ?crit-
tore IIj.i Ehrenburg con"=eanor;i a 
Giaccmo Manni il Proavo I.en.n 
per la Pare. a~-i<'2nato alio soul-
tore italiano :! I1' .Maas.o 1%6 

La motivazione del I'rwiuo IA-
n.ti a Manzu d.ceva: t I» >cul 
tore (tiac«>'no Maii7ii. ilhiv.re ra,) 
present ante della t<-ndenz<i real. 
slica in arte, b rw>to rnn ^o'.tanto 
n Itaha ma anche al d; f.;ori 

dei s.JO! eonfn:. Sul piano de» 
1'attiv.ta ^ocsa'.e. Manzii lotta per 
la cau-o della rwee e dell'umane 
si mo rHjn ^o.tanto con le Sue ope 
re \s> ^cor-o anno eili e s:at-» 

tino do-zli sii/.atnri dell' appello 
l.-jnciato da no*: art.^ti Italian] a. 
'.r-o Collect): ds tutto i\ ŵ>n lo 
per prote-: ir econtro !a sporca \ 
Z :er~j amerx.ina r,»-! \ t'lien i i 

Giovanni Pesce 

Senza 
tregua 

La guerra dei GAP 

ieri lltalia, 
oggi la Grecia 
e la*Spagna 
una esperienza di lotta 
che si pub ripetere 

successo 

cairozze letto c ciiecetle tra 
Roma e la Siciliu. tumnnu col 
legate con JV ()t>tt>rretch Italian 
Express » uer Vienna. I ra 
pidi R.51 ed R..lfi fra Torino 
e iVnpoIi saranno accelcrati, 
creando. a Genova, un nuovo 
collegamento celere per Ven-
timiqlia (con un quadagno di 
circa 70 niiniifi) Questi sono 
•ioltanta alcuni escmpi: nel pe
riodo estiva, mfattt. entrera 
in i iqore tutto un nwivn e 
coinplesso Msfewio <h cniiici 
dciize che cmisentna di gun 
dagnare. sin luniilii tragilti. 
anche due ore di viuggio 11 
nuovo sistema e studiato so-
pratutla in funzione delle li 
nee con I'estero. in modo da 
incoraggiare i turisti a sa fir
st della ferrovia per i loro 
viaggi in Italia. 

Oltre al ministero dei Tra-
sporti. tuttavia. anche altri 
organismi sono direttumente 
interasati all'ora legale: quel
lo della Marina Mercantile (m 
previsione dcll'attmcntat-i af
flusso sulle spiagge); i serri 
zi della viabilita (Vara di luce 
in piii spingera molti a prolun 
gare il week end ed incoragge 
ra I'uso dell'automobile). Qui, 
tuttavia. non si pud fare altro 
(e sambhe gin molio) die an 
plicare con maggior rigore le 
nnrme di legge ed intensiftcare 
la sorveqlianza contro eventua-
li rialaziani 

Re.sta da vedcre, a questo 
puiito. se tante difficoltu giu-
stificano I'ora legale; e quali 
siano t vantaggt /.« polemica 
e anitca: si puo dire che e na-
la fin dal 10IH quando la pro
pose. per la prima volta. il de-
putato inqlese W Willcl (ma 
la Germania fu la prima ad 
adoltarla. il I. maggio del 'Id). 
1 sostenilori dell'ora legale af-
fermavano die la maggiore uti-
lizzazione della luce sularc 
avrebbe consentito forti rtspar-
mt di carbone e di energia 
elcttrica (non si dimenticln che 
I'economia europea era sotto-
posta al tragico sforzo della 
prima guerra mondiale). Que 
sta tesi fu accolta da quasi tut
ti i maggiori pae.si: ed anche 
I'ltalia adolto I ora legale, con 
d 3 giugno 191G. abolendola il 
W settembre del I'J.O Rilorw, 
poi m vigore. per tin breve pe 
nodo, durante la secondo guer
ra mondiale; pot — com'e no 
to — e stata ripristinata Vanno 
scorso. limitatamcnle ai mesi 
estivi. 

Ancora una volta git argo 
menli a favore riguardano la 
ecanomia. E se per i bilanci fa 
miliari il risparmto di luce del-
trica e f/iiosi imperceltibile. 
per i grandi complessi indu 
stnali loperazione presenla 
' antaggi co^picut Piii discus 
<o. mvece. il i antagqio per gli 
esercizi pubblici: si teme ;n 
fatti (ma non sembra che la 
esperienza dcll'anno scorso lo 
abbia dimostrato) che si possa 
verificare una contrazione del 
numero di ctienti, giacche ti 
pubblico d'estate frequenta t 
focali soprattutto col fresco 
della sera. E i piii accaniti ar-
tersari sono i gestori di cine
ma, che sostengono che le pri
me ore di spettacolo — coinci 
dendo col maggior caldo — fi 
niscono con landare deserte 

I (mentre i cinema all'aperto do 
I vrehbero ritardare di un'ora lo 
| nuz:o dello spettacolo). 
! Ptii positivo. invece, il bilan-
! cio degli incident! stradali. 
j L'ora legale, consentendo la 
j u.scifa dalle fabbriche e dagli 
I u//ici m un'ora m cm la luce 
\ e ancora inteusa, riduce i ri-

schi di incidenti: nel mese di 
giugno del '66, infatti, gli in
cident! sono diminuiti (rispetto 
all'analogo mese del '65) di 902 
unita, i morti di 17 e i feriti 
di $$3; m luglio rispcitivamen 
te dt 1.061. 50 e I 29J; in agosto 
2 161. 72 e 5160 Tuttavia va 

i rilevalo che una proporzionale 
riduzione di incidenti si e ve-
rificata Vanno scorso anche nei 
mesi ad ora solare. 

La queslione, dunque, resta 
aperta; senza argomenti riso-
lutivi ni in un senso. ni nel-
Valtro. Anche quest'omo, m-
somma, la polemica 
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