
T U n i t d / toboto 30 tettembra 1967 PAG. 11 / ecl i i e notizie 
Ri velato da Sedov a Belgrado 

II Venusik-4 scegliera da solo 
i mezzi con 
cui atterrare 
Gli americani costringono i Paesi della 
NATO a finanriare parzialmente i loro 
programmi spaziali - La guerra del Viet
nam impedisce la collaborazione Urss-Usa 

Dal nostro inviato 
BELGRADO. 29 

La guerra del Vietnam im
pedisce l'attuazione di pro
grammi spaziali comuni tra 
gli Stall Uniti e l'Unionc So-
vietica. Questa e la morale 
che si trae dal 18. congres-
so della Federazione interna
zionale di astronautica che 
sta per concludersi a Belgra
do. Lo ha detto ieri il pro
fessor Scdov, accademico so-
vietico, durante una confe-
rcnza stampa affollatissima e 
di grande interesse: ce lo ha 
ripetuto oggi il professor Pom-
peo Magno, presidente del-
l'Tstituto italiano di diritto 
spaziale e contemporaneamcn-
te membro del Comitato in
ternazionale della legislnzione 
dello spazio. Una proposta di 
alcuni Paesi orientali e oc
cidental! per rinterdizione de
gli armamenti nello spazio co-
smico 6 stata respinta dai 
delegati sovietico e ameri-
cano. Mcntre il trattato del 

La Luna e 

fatta 

soprattutto 

di basalfo 
WASHINGTON. 29. 

Le informazioni scienlifiche 
fornite dalla sonda lunare a-
mericana Surveyor-5 Indica-
no chlaramentc che la Luna 
e composta soprattutto di ba
salfo, uno del mlncrall pre-
senli in grand! quanllta sul-
la superficle della Terra. 

Dando la nolizia II dotlor 
James Turnock, vice diret-
fore del programma Apollo. 
ha affcrmalo che la prejen-
za del basalto sulla Luna 
prova che questo plancta 
< permeltera lo sbarco di 
una capsula abitata >. La 
capsula americana proget-
tala a questo fine, ha ag-
giunlo Turnock, e < perfef-
tamente adeguata ». Egli ha 
poi delto: c Noi non dovre-
mo modificare ne il sislema 
di atterraggio della capsula 
a bordo della quale 1 pri-
mi americani si poseranno 
sulla Luna, ne il modo dl 
atlerreggio di questo veico-
lo. La composlzione basaltl-
ca della Luna rtella zona 
equatoriale, regione del pla-
neta dove dovranno scende-
re i primi americani nel 
1969 o 1970 • non comporte-
r i atcuna modifies del dl-
segno della cpblna lunare 
degli Stati Uniti > ha con-
cluso il doltor Turnock. 

II dott. Homer Newel, vi
ce diretfore della NASA, 
prendendo a sua volta la 
parola, ha definito come < rl-
sultali appassionanti e rlvo-
luzionari » le scoperte otte-
nute con il Surveyor-5 il 
quale ha a bordo una mac-
china lelevisiva grazie alia 
quale la NASA ha ricevuto 
le miglfori fotografie finora 
prese sulla Luna. 

27 gennaio di quest'anno fir-
mato da 83 nazioni (tra cui. 
proprio qualcho settimana fa. 
la Francia) ha stabilito che 
*ui corpi celesti si pud svol 
fere soltanto una attivita a 
vantaggio di tutti i popoli del 
mondo. cscludendo quindi ogni 
possibility di installazioni mi-
iitari o comunque belliche. 

lio tra pianeta e pianeta e 
nello spazio circostante la Ter
ra 1'attivita proibita e solo 
quella atomica; ogni passo 
avanti in questa direzione si 
i dimostrato impossibile. 

Per quanto riguarda il trat
tato dello spazio. il profes
sor Magno mi ha detto: « Nel
le numerose riunioni abbiamo 
»f ferma to la natura di que
sto trattato come una specie 
di " 12 tavole " . cioe un pun-
to da cui si pud partire. ma 
che si deve ampliare e por 
tare avanti per una mag-
giore cooperazione internazio-
nale >. 

Per quanto riguarda le tele 
comunicazioni. una forte cri-
tica e prescnte. anche se ve-

, lata, nella relazione finale del 
la commissione per la legge 
dello spazio nei riguardi della 
Unione internazionale di tele-
comunicazione attualmente esi-
stente. 

Le telecomunicazioni devo-
no cssere, dal momento in 
Old si usano per esse 1 satel-

liti. un servizio internazionale 
a disposbione sia dei Paesi 
piu avanzati che di quelli me-
no sviluppati. II congresso 
propone quindi la fondazione 
di una organi/zazione inter
nazionale di diritto pubblico 
per assicurare il funzionamen-
io di telecomunicazioni inter-
nazionali per via satellite (e 
stato varato un nuovo termi
ner satelcomunicazione) per 
controllare la reale liberta di 
ogni Paese di servirsi dei sa-
telliti per questo scopo. per 
gestire — anche a mezzo con-
cessionari — il servizio in tut-
to il mondo. 

Una questione fondamenta-
le e quella che riguarda la 
reali77azione di obiettivi con-
creti a favore deH'uomo nel 
campo cosmico. L'opinione 
pubblica non sara restia alio 
spese molto forti che i go-
verni dovranno sostenere sol
tanto se comprendera che uno 
sforzo econnmico per la ri-
cerca spaziale 6 qualche cosa 
che porta a beneflci diretti per 
la comunita. 

L'utilizzazione dei satelliti 
di trnsmissione per i pro
grammi scolnstici cd educati-
vi potrebbe essere un prirno 
passo. ma il programma da 
svolgere in questo campo 6 
estremamente vasto. 

Va anche detto che in con
gresso sono stati nffrontati sia 
problemi tecnici particolari sia 
problemi di natura genera
le. che fnvestono una serie 
di discipline (come la mnte-
matica. la fisica generale) 
nelia cui sfera rientrano gli 
studi universitari di vari Pae
si che non hanno un direlto 
intervento nel campo co
smico. 

E' questo il caso anche del-
I'ltalia. dove il contributo piu 
interessante e stato dato da 
rappresentanti delle universita 
che non sono present! nel pro
gramma spaziale italiano. II 
dirigente di questo program
ma. generale Broglio. presen-
to al congresso da ieri. ha 
presentato un documentario 
sul satellite San Marco, ha te-
nuto una conferenza stampa. 
ma la sua npparizione ha avu-
to pifi il sapore di un atto 
propagandists che non di 
un contributo scientifico in que
sto congresso. 

Evidentemente questo dipen-
de dal fatto che il nostro pro
gramma spn7iale 6 stretta-
mente dipendente da quello 
americano. Recentemente. a 
Roma, il rappresentante spa
ziale personale del presiden-
te Johnson comunicava come 
un fatto di collaborazione in
ternazionale che gli Stati Uni
ti avevano deciso di imposta-
re una eampaena di piu vasto 
intervento nei programmi spa
ziali occidental!* da parte dei 
Paesi della NATO. In effetti. 
questo significa soprattutto 
che. poirhe l'amministrazinne 
americana ha drciso di dimi-
nuire di 450 milioni di dollari 
il flnan7iamento della NASA. 
la NASA tenta di far pagare 
questo pre770 ai Pae"=i alleati. 

Un ultimo elemento da ri-
levare e una notizia che il 
professor Sednv ha dato... e 
non ha dato. Sedov ha dichia-
rato che entro la fine di que
st'anno ci sara un « lancio > 
sovietico. Poi ha detto: fino a 
quel momento continueremo 
nelle normali ricerche sullo 
spazio cosmico. Quando gli e 
stato chiesto se queste norma
li ricerche venUsero compiu-
te con satelliti gia in orbita o 
con nuovi satelliti. egli ha dct 
to: «Con satelliti in orbita e 
con nuovi satelliti». Ailora 
„l ; A - . •« .„ „» , ;„ - •„ . . « . ^ 

questi i lanci di cui parla o il 
" lancio" e un lancio uma-
no?». Sedov non ha rispo-
sto. Ha poi aegiunto: «Qual
che cosa di piu preciso posso 
dire per quello che riguarda 
Venere 4. la starione inter-
planetaria sovietica che il 18 
ottobre arrivera sul pianeta 
delle nurole». Ha cos! pro 
seguito: « Questa stazione. non 
sappiamo ancora come si com 
portera. Questo e program-
mato: a seeonda del tipo di 
atmosfera di Venere della sua 
massa. delle sue condizioni fi-
siche. Venere 4 decidera in 
modo autonomo come awici-
nare la superfcie del piane
ta. scegliendo i propri mezzi 
per 1'atterraegio ». A chiusura 
dei lavori. il prof. Luigi Na-
pnlitano e stato rieletto presi-
dente: \icepresidenti sono stati 
confermati Txon'd Sedov 
(URSS). Ely Karafoli (Roma
nia), Herman Koelle (RFT). 
con 1'aggiunta dello jugoslavo 
Tatomir Angelic. II prossimo 
congresso si svolgera a New 
York dal 13 al 16 ottobre 1968. 

Edgardo Pellegrini 

Bologna: calda manifestazione di solidarietd con gli student! 
• \ * * 

In trionfo i giovani scarcerati 

Un tragico destino 

Crivellato di colpi il 
figlio di Pancho Villa 
(e morto come suo padre) 

« ' t 

A 44 anni di distanza si ripete, di padre in figlio, ia stessa tragica sorte 
La carriera di Pancho Villa; da giovane fuorilegge a capo della rivolta 
contadina - II « generate della rivoluzione» si era ritirato a vita privata 
in una sua hacienda a Chihuahua e li lo hanno raggiunto gli ignoti sicari 

BOLOGNA, 29. 
LI hanno assordati dl applauti e stritolall 

di abbracci. I giovani pacifist!, quando due 
a due, a intervalli di dleci minuti, sono 
usciti dal carcere dl S. Giovanni in Monte, 
dopo la sentenza emessa dal tribunals, si 
sono trovall davantl una folia dl giovani 
studentl e lavoratorl enluslasti che II hanno 
portati letteralmente In trionfo. I giovani 
erano stati arrestatl quattro mesi fa in se
guito a una manifestazione per la pace nel 
Vietnam. 

Sono uscite per prime Luciana Polliolll e 
Clara Fava, poi gli altri: Luigi Dovesi, Vlt-

torlo Volpl, Pietro Salvaglanl, Renzo Lupinl, 
Giovanni Manierj, Massimo Serafini, Gianni 
Castagnoli (il figlio della Fava), Palmerino 
Giacomuccl e Rodolfo Assunllno, che si ve-
de distintamente nella foto mentre e affet-
tuosamenle stretto dalla folia dl atnlcl 

Appena usciti dal carcere I giovani paci
fist! hanno per prima cosa firmato una 
lettera con la quale hanno inteso « rlngra-
ziare tutti colore che, durante I quattro mesi 
di detenzione e nei giorni del processo hanno 
manifestato la loro solldarteta e 11 loro ap-
poggio concreto. In questa occastone — si 
dice poi nella lettera — vogltamo ricordare 

il caso che vede implicato in Bolivia il 
giornalisla Regis Debray; lo facciamo non 
solo per manifestare la nostra plena sollda-
rleta, ma soprattutto per invitare tutti colors 
che fino ad ora st sono adoperatl in nostro 
nome a contlnuare e a intensiflcare I'azlo-
ne per contribute e rlsolvere II caso ben 
piu grave e perlcoloso del compagno fran-
cese, che da troppo tempo ormal "rlsiede" 
nelle career) boliviane e rischia dl non 
uscirne vivo ». 

In serata 1 giovani hanno presentato ri-
corso contro la grave sentenza del gtudlci 
di Bologna. 

Denuncia di Carpi alia Conferenza di Stresa 

Roma senza metropolitana sta 
peggio che col tram a cavaili 

Miliardi sprecati per la congestione del traffico 
E' la realta che impone un ritorno e un poten-

ziamento dei mezzi pubblici 

Dal nostro inviato 
STRESA. 29 

Con le due ultime relazioni 
prescntate dal professor San-
donnini (viabilitd e parcheg-
gio), dal professor Baldl (com-
portamento e legislazione) e 
i'im'zro del dibattito (settanta 
sono gli iscrilti a parlare) la 
2V Conferenza del traffico ha 
affrontato, tra I'altro, il tema 
piu allarmante dell'oggi e dei 
prossimi anni: la congestione 
del traffico nei centri urbani. 

Le preoccupazioni. iallarme 
dicevamo, per i fenomeni di 
paralisi cui si avviano ineso-
rabilmente le citta, sono il da
to costante della relazione San-
donnini, e di numerose «me-
moria >. Ma come uscirne se 
si conlinuera. contro i dati del 
reale a incentivare consumi 
come Vauto. come fa il piano 
Pieraccini, a scapito di altri 
consumi prioritari e di servizi 
pubblici. a cominciare dai tra-
sporti. di cui vi k drammatica 
carenza? 

I problemi della motorizza-
zione, che si sta spingendo a 
livelli americani. s'intrecciano 
infatti con altri gravissimi e 
urgenti. come ad esempio la 
difesa del suolo dalle alluvioni 
(e per la difesa di cittd come 
Firenze). 

Che faremo se. per ipotesi. 
pur avendo « adegvato > — si 
fa presto a dire — le infra-
strutlure al boom dell'auto. co
me vorrebbe la Fiat, restere-
mo indifesi contro la minaccia 
delle acque? A questi proble
mi e relativi incestimenti non 
daremo la priorita che merita-
no? Accennaramo ai consvmi: 
f*i <nTI/» rnnfiimi nrimnri cflS 

non vanno avanti (came, bur
ro, ortofrutta); ci sono consu
mi sociali come ospedali. assi-
stenza. scuola, abitazioni che 
< gridano > per la loro arretra-
tezza. II piano Pieraccini €pro-
mette > il superamento di que-

Interrogozione 

di Simone Gatto 

sulla Grecia 
II compagno sen. S:mone Gat

to. del Movimento socialist] au
tonomy ha rivolto un'interroga-
aone a Fanfaru. per sapere 
equate atieggiamento e quaJi 
iniziative intende assumere il 
go\erno italiano sulla situatio
ns oggi esistente in Grecia do
po il voto espresso dalla Com-
missione delle Comunita euro-
pee con cui 6 stato giusta-
mente negato al governo dei 
colonnelli un prestito di dieci 
milioni di dollari da parte del
la Banca curopea d' investi-
meato t. 

sti squilibri, ma in realta in-
centiva un solo consumo: I'au-
to, (traggo questi concetti dal
la c Tnemoria > che presentera 
agli atti I'assessore ai traspor-
ti pubblici di Bologna. Dome-
nico De Brasi). 

Facciamo pure finta — in 
questa sede — che questi pro
blemi non ci siano. e stiamo 
al tema: possono avverarsi le 
ipotesi o gli «indici di conge
stione » dell'ingegnere Minola? 
Per I'industria automobilistica 
certamente ma le citta sono 
gia affette da sclerosi da traf
fico (Sandonnini suggerisce in 
proposito una < tassa di conge
stione »J e non & detto che la 
esperienza di altri paesi non 
debba assolutamente contare. 
UAmerica, per esempio. che k 
il paese dell'auto, avendo co-
struito cittd solo per Vauto, co
me Los Angeles, ha dovuto in-
chinarsi davanti alia pesante 
lezione della congestione, mal-
grado gli immensi investimen-
ti effettuati, e tornare a inve-
stire per ricreare ex-novo un 
sistema di mezzi pubblici. La 
congestione delle cittd & uno 
sciupio in senso assoluto, non 
solo per le migliata di tonnel-
late di carburante sprecato 
nelle soste o nelle code, ma 
per la perdita di tempo. 

Carpi de Resmini, presidente 
dell'A.C. di Roma, dopo aver 
raccontato Vincredibile vicen-
da della Metropolitana proget-
tata nel 1923 e ancora in alto 
mare, ha detto che a Roma 
nel WS col tram a cavaili si 
impiegavano 40 minuti da Tra-
stevere a Porta Pia, oggi con 
Vauto un'ora e mezza. Nella 
<_-uK...*.<- oi l u a v m t r i e «u itrfj-
tezza della circolazione fa per-
dere ogni anno trecento milio
ni di ore lavorative alia popo-
lazione, pari a circa 60 mi
liardi di lire. 

Ci sembra che la situazione 
imponga ormai come indiffe-
ribili problemi di riforma. a 
cominciare dalla finanza loca 
le e da quella urbanistica. che 
elimini la rendita sul suolo. se 
si vuole veramente una politi
co planificata dei trasporti. 
della ciabilitd e del parcheg-
gio. 

Ma una reale e seria alter
native al congestionamento, si 
dovrebbe ricercare non in ipo-
tetiche e pressochi assurde ri-
strutturazioni delle nostre cit
td, ma nel rilancio e poten-
ziamento dei mezzi pubblici. 
Un potenziamento capace di 
arrestare Vemorragia di pas-
seggeri e di conquistarne di 
nuovi, e con cid stesso allegge-
rire la pressione dei mezzi pri-
vatl. E' la stessa realtd a por-
re in evidenza questa alterna-
tiva. 

Romolo Galrmberti 

Esplode con drammaticitd 

la crisi dell'assistenza 

Da oggi Mater a 
senza medicine 
I farmacisti in sciopero perche I'lNAM non paga 
Presa di posizione contro il «caromedicine» dei 
lavoratori farmaceutici e dei medici CGIL -1 det-

tagli del grave prowedimento governativo 

La crisi mutualistica conti-
nua a provocare situazioni 
esplosive: a partire da oggi le 
farmacie della provincia di Ma-
tera non erogheranno piu le 
medicine ai lavoratori. La dra-
stica decisione e stata presa 
dal Consiglio dell'Ordine dei 
farmacisti con un odg in cui 
viene addebitata all'INAM 
ogni responsabilita per il di 
sagio in cui verranno a tro-
varsi decine di migliaia di 
persone. L'INAM — dicono i 
farmacisti — non ci paga: per-
cid scioperiamo. La CCdL di 
Matera ha subito preso posi
zione denunciando la gravita 
del prowedimento. di cui ha 
chiesto la revoca. e convocan-
do assemblee di lavoratori in 
tutti i posti di lavoro per deci-
dere le necessarie azioni sin-
dacali. 

Su un piano piu generale le 
tre Confederazioni dei lavora 
ratori - CGIL. CISL. UIL -
che si sono incontrate per un 
esame della situazione mutuo-
previdenziale e per concordare 
un'iniziativa unitaria. hanno 
ammonito il governo ad af-
frontare con responsabilita i 
problemi prima che la situa
zione ulteriormente si aggra-
vi e « costringa le organizza-
zioni sindacali a passare alia 
azione >. 

Intanto due nuove prese di 
posizione. contrarie aUe misu 
re antipopolari annunciate da 
Bosco. sono state assunte in 
campo sindacale. La segrete-
ria del sindacato lavoratori 
chimici e farmaceutici FTLC 
EP CGIL ha giudicato c asso
lutamente inammissibile il ri
torno alia vieta proposta di far 
pagare ai lavoratori una parte 
della spesa per 1'acquisto dei 
medicinali >: la FILCEP defi-
nisce inoltre c assurda la pre 
tesa di distinguere i medici
nali in essenziali e non essen-
ziali*. afferroando che <si 
tratta di una falsa pista. die-

, tro la quale ai nasconde la vo-
lontA di non affrontare il ve-

ro problema della riforma sa
nitaria. di non incidere sugli 
esosi profitti di monopolio che 
generano 1'alto prezzo dei 
farmaci ». A sua volta il Sin
dacato Medici Italiani (CGIL) 
nleva che il « sistema mutuali-
stico e ogei superato da ogni 
punto di vista, da quello eco-
nomico a quello organizzati-
vo. da quello scientifico a 
quello assistenziale ». 

Da rile va re. infine. una pre-
cisazione di Bosco sul progetto 
di legge per il risanamento del 
deficit delle mutue di cui si-
nora si sono avute indiscre-
zioni che. dice una nota uffi-
ciosa. « sono da ritenersi prive 
di fondamento». Il prowedi
mento, prosegue Ia nota. < sa
ra formulato e articolato al 
ritorno del mini^tro del Te«m-
ro Colomho (nra nell'A^ierica 
Latina) e non senza opportuni 
contattj con le organizzazioni 
sindacali >. 

Riferiamo pcrcid a titolo di 
pura informazione i dettagli 
del grave prowedimento di 
cui. comunque. e sicura la ri-
chiesta di far pagare ai lavo
ratori una quota sul costo del
le med.cine: 1) lo Stato si 
assumera I'onere globale di 
480 miliardi in sette anni cos! 
suddivisi: 84 miliardi per il 
1967 e 66 miliardi per cia-
scun anno successivo sino al 
1973: 2) lo Stato raddoppiera 
a partire dal 1968. il contributo 
pro capite per il finanziamento 
delle mutue dei lavoratori au-
tonomi (coltivatori diretti. ar-
tigiani. commercianti) portan 
do!o da 1 500 a 3 000 lire per 
un onere complessivo di 18 
miliardi: 3) 10 per cento a ca 
rico dei lavoratori sul costo 
dei medicinali « non essenzia
li »: 4) le mutue dovranno sti 
pulare con gli ospedali nuo
ve convenzioni per fissare, 
diminuendole. le rette di de-
genza e, intanto. dovrebbero 
pagare le attuali rette con una 
riduzione \arinbile dal 5 al 15 
per cento. 

Nostro servizio 
CITTA' DEL MESSICO. 29. 

Ieri, in una strada della 
cittadina mej>sicana di Chi
huahua, alcuni passanti han
no trovato un uotnu morto nel-
l'interno d'un'auto ferma ad 
un posteggio. Si chiamnva An
tonio Villa Seanez, aveva 48 
mini, ed era il figlio del fa-
moso generale rivoluzionario 
Francisco (Pancho) Villa. I 
motivi dcU'uccisiune di Anto
nio (un colpo di rivoltclla alia 
nuca) restano oscuri; al suo 
fianco vi era una ragazza, 
una certa Maria Granados, 
anche lei colpita dall'ignoto 
sparatore, ma ancora viva 
pur se gravissima. Parrcbbe, 
a prima vista, un delitto pas
sionate; e forse lo sara. Ma 
quello che piu colpisce, in 
questa morte, 6 lo strano 
tncccanismo d"un destino che 
ha ripetuto sul figlio la stes
sa. identica tragedia che ave
va segnato la fine del piu 
celcbre padre. Antonio Pan
cho Villa, infatti. venne uc-
ciso in una strada di Parral, 
presso Chihuahua, a bordo 
della sua auto ferma, da igno
ti assassin! (quasi certamen
te sicari del suo acerrimo 
nemico, il generale Obregdn). 
Pancho Villa rimase fulmina-
to dai colpi la mattina del 
20 luglio 1923; si era recato 
in citta, con la sua vecchia 
Dodge, per redigere presso 
un notaio il suo testamento. 
Da sei anni aveva abbando-
nato la scena politica del suo 
paese. Era stato il leggenda-
rio capo dei dorados, 1'eserci-
to rivoluzionario dei pcones 
messicani; con Emiliano Za
pata e Pascual Orozco ave-
va organizzato e diretto la ri
voluzione del 1910 contro la 
dittatura di Porfirio Diaz, la 
«rivoluzione della terra». 
com'd stata definita. vale a 
dire 12 milioni di contadini 
poveri contro poche migliaia 
di hacendados proprietari del 
97 per cento delle terre di 
tutto il Messico; aveva con-
quistato CittA del Messico 
alia testa della sua cavalle-
ria contadina: aveva dato il 
potere a Francisco Madero, 
ne aveva vendicata la mor
te, aveva contribuito a re-
spingere la controrivoluzione 
di Huesca. aveva astutamen-
te sconfitto il tentativo degli 
Stati Uniti di intervenire con 
i loro c marines > nella situa
zione messicana. Nel 1918 si 
era ritirato nella sua hacien
da di El Canutillo. presso 
Chihuahua, a coltivare la ter
ra come Cincinnato. II go
verno, come ricompensa dei 
suoi servizi, gli aveva amni-
stiato i suoi precedenti pena-
Ii di ex-predone. Perch6 Pan
cho Villa aveva cominciato 
come fuorilegge. II suo vero 
nome era Doroteo Arango; 
era nato il 4 dicembre 1877 in 
un piccolo borgo contadino. 
Canatlan. nello Stato di Du-
rango. In una mattina del 
settembre 1894 il piccolo Do 
roteo assiste alia scena stra-
ziante di sua madre che gri-
dava tutta la sua ira contro 
un signorotto locale, don Au
gusta Lopez Negrete. che le 
aveva violentato la figlia. II 
muchacho ascoltd per qualche 
minuto. poi corse in casa. pre
se una pistola e freddo con 
quattro colpi don Augusto, 
poi si rifugio sulla Sierra de 
la Silla. Lo catturarono, riu-
sci a fuggire. torno sulla 
Sierra e si fece scaltro. Si 
diede un nome di battaglia, 
Pancho Villa, e visse di vio-
Ienza: radund attorno a se 
una banda di rapinatori ma 
il suo solo obiettivo erano i 
ricos, i ricchi proprietari ter-
rieri. Un giorno alcuni della 
sua banda uccisero un vec-
chio contadino che traspor-
tava del pane e Villa, furjoso, 
abbandond i suoi ucxr.:r.i c sc 
ne andd da solo, a vivere tra 
le montagne. Nel 1899 trovd 
lavoro in una miniera. un la
voro duro ma onesto; adesso 
Villa voleva redimersi. Pro-
pno a Chihuahua, nell'estate 
del 1910. uonobbe Abramo 
Gonzales, attivo seguace della 
rivolta sociale di cui si fa 
ceva propugnatore Francisco 
Madero. In breve i due di-
vennero amid: a Gonzales 
piacque quel giovane alto, dai 
grandi baffi scuri, che ave
va solo 23 anni ma una ma
turity ed una carica vitale 
non comune. cosi Villa fu 
scelto come un uomo di pun-
ta per 1'organizzazione di 
Madero. Nel novembre di 
quello stesso anno Gonzales 
diede ordini definitivi: la si
tuazione politica stava preci 
pitando. occorreva marciare 
verso il Nord per abbattere 
la dittatura di Porfirio Diaz. 
Pancho Villa e alia testa di 
un gruppo di guerriglieri e 
scatta dalla Siera Azul, piom-
ba su San Andres 6 assalta 
un treno carico di truppe fe-
derali, poi saccheggia le fat-
torie dei porfiristi. 

Comincia la leggenda di Pan
cho Villa. II suo coraggio. il 
suo prestigio fra contadini e 
vaccari, le sue qualita strate-
giche, persino le sue crudeltA, 
ne fanno in breve « el jefc >, il 
capo. I suoi cavalieri dorados 
attraverseranno il Messico co
me un'onda inarrestabile, il 
regime di Diaz e della sua ca
sta di privilcgiati sara spaz-
zato via. Francisco Madero si 
installera a Citta del Messico. 
Un piu sottile, spietato. ipocri-
ta gioco politico sostitui ailora 
il lineare impeto rivoluziona
rio: 1 nemici non erano piu in 
campo aperto, diventava diffi
cile riconosccrli. bisognava dif-
fldare anche degli amid. Villa 
torno tra i suoi pcones, riap-
parve alia loro testa quando 

Madero fu assassinato da Hue
sca. conquisto con Zapata Cit 
ta del Messico. infine si ritiro 
nella sua hacienda. Prese a vi
vere semplicemenlc, com'era 
nella sua natura; dimentico gli 
anni terribili della sua vita. 
non porto rnncori e credeva 
die ncssuno gliene port.i.sso. 
Invecc, in quel mattinn di set
tembre. lo crivellarono sulla 
sua macchina. Quarantaciuat-
tro anni dopo. la stessa fine 
tocchcra a suo figlio Antonio. 
Certo una semplice coinciden-
7a. una fatto di cronaca fra i 
tanti, ma die apre uno spira-
glio sugli anni di fuoco cho vi 
dcro la nascita della moderns 
nazione messicana. 

c. d. s. 

NEL 1966 

Ogni quattro 
giorni promosso 

un generale 
Dure « osservazioni» della Corte dei Conti a!-

ramministrazione della Difesa 

Dal 7 al 15 ottobre 

Gli uitimi 
ritrovati 

delTedilizia 
al 3° Salone 
di Bologna 

Gli uitimi ritrovati tecnici. sia 
produttivi che costruttivi, da im-
piegare nell'edilizia per accele-
rarne il processo di razionahz-
zaz-ione, saranno esposti al 3. 
ikilone internazionale dell'indu-
strializzazione edilizia (SAIE), 
che si svolgera a Bologna, nel 
quartiere fie-ristico. dal 7 al 15 
ottobre. 

Î a rassegna vuol contnbuire 
— e stato sottohneato dal dr. 
Anceschi. presidente dell>nte 
flera di Bologna, alia confe
renza stampa di presentazione 
del salone tenuta ieri a Roma — 
alia soluzione dei problemi re
lativi all'industnahzzazione e 
alia maggior produtUvita deter-
minando la riduzione dei co5ti 
e faccrescimento della doman-
da. La razionali^zazione de] 
processo produttivo nell'edilizia 
non e soltanto un problema tec-
nico; essa nchiwie. ha detto il 
dott. Anceschi. opportuni agRior-
namenti le^islativi. l'adozione 
di norme tecniche riKiiardanti 
i procedimenti di costruzione. 
e un'adeguata attivita di ricer-
ca e spenmentazione. 

I momenti enntemporanei del
la terza rasscgna .sull'edilizia 
sono tre: mostra, convegni, 
mercato. 

Mootra: verranno e>posti ma-
nufatti e prodotti di molti set-
tori mercco'ogici. qiiah i sisie-
mi di prefabbricjzvKje: c*>-
struzioni in acciaio e cemento 
armato. macchine e macchina-
n per cantieri ed;h. stradali 
e minoran. matenah da castm-
z;oie: matenah e manufatti per 
finitiire: serraiienti: apparec-
chiature e unpianti tecnici. Sa-
ranno present! -noltre l'editona 
e la stampa tecnica. 

Convegni: i djbattiti verteran-
j no ollie a que Jo sui van aspet-
• u aeiia indastnaLzzazione e la 

pnefabbricazione. sull'interven-
to pjbb!ico nell'attjvita edilizia 
e su: coi>p;ti c funz'oni delfl-
stituto de!!e ca.«e popolari ne! 
quadro della pro^rammazione 
econom:ca. 

In tin pjdigl.-one della rasse-
pna sj.I'edil.zia. verra ailestita 
una mostra dei progetti che han
no partec'pato al concorso in-
detto dalla CECA per il pro
getto di un'unita di abitazione 
da realizzarsi su scala indu-
striate. 

L'aspetto mercantile del SAIE 
prevede l'mcontro di operator! 
e tecnid de'l'edilizia oltre che 
itabani. di 23 nazkuni. 

D 3. salone internaz-onaie del-
1'xidustnalizzazione dell'edilizia 
occupera una superficie di 68 
mila metn quadrati (l'anno 
scorso la superficie espositiva 
fu di 45 mila metn quadrati); 
gli espositori saranno 620. dei 
quali 92 esteri: nel 1966, 450. 

II sottosegretano De Cocci. 
nprendendo il tema dell'indu-
strializzazione del settore cui 
va fappoggio del governo, ha 
tenuto a rassicurare il rappre
sentante dell'ANCE che dalle-
voluzione dell'industria edilizia 
i costruttori non avranno al-
cunche da temere perche essa 
rappresentera riduzione dei 
tempi di lavorazione e riduzio
ne dei oosti. 

La relazione della Corte dei 
Conti sul rendiconto dello Sta
to per il 1966 e tornata a sol-
levare il problema della < qua
lita » delle spese militan. Le 
rituali «osservazioni *, infatti, 
si sono trasformate in una du 
ra requ>sitoria sulfamininistra-
zione del dicastero della Di
fesa. 

Confermando l dati che il no 
stro giornale ha rcso noto nel 
corso de!l*inchiesta sulla ge 
stione statale. la Corte dentin 
zia la progressiva inflazione de 
gli aiti gradi. Vi sono ben i>27 
fra generali e aminiragh. uno 
per ogni 263 soldali e manual. 
Di contro vi 6 una «caren/a 
di tifficiah net gradi iniziali >. 
L'organico dei tecnici civili del
la Difesa 6 vacante per il 35'r. 
Di piu: lo stesso organico dei 
caporali di truppa e ilegli ap 
puntati dei CC. nsulta sco|K>ito 
di 1200 posti. II ministro Co 
lombo. non piu tardi di qual 
che mese. ha negato lo stanzia 
mento di un miliardo e mezzo 
per colmare questo vuoto. 

Ma l"aspetto piu allarmante 
sul quale e necessaria una piu 
approfondita indagine del Par-
la mento e quello degli indinzzi 
perseguiti nelle «spese di ge 
stione »: 300 miliardi sono stati 
investiti con contratti a « 'icita-
zionc privata » o a « trattativa 
privata» contro dieci miliardi 
spesi attraverso le normali e 
piu regolari « aste pubbliche » e 
« appalti concorsi >. 

La Corte dei Conti denunzia 
poi la « perdurante inadempien-
za > del dicastero dal 197) CO. in 
materia di «rendiconti delle 
spe<:e per commesse aH'estero *. 
Tornano alia mente gh acquit! 
degli inservibili carri armati 
statunitensi A.M/XI rifiutati da 
tutti gli altri paesi europei del 
la NATO, dei Radiak e di altre. 
consimili attrezzaturc per mi
liardi di valuta pregiata. Ac-
quisti poi sospesi in seguito al-
le circostanziate rlcnunzie del 
YUnitd! Ma lasciamo la paro'a 
alia relazione. 

< Le osservazioni contenute 
nella precedente relazione n^r 
quanto conceme ravanzamento 
degli ufficiali vanno qui richia-
matc per la progressiva dilata-
zione del numtro degli ufficiali 
in servizio. specie nei gradi piu 
elevati. II fenomeno — pro=̂ -
gue il documento dell'organo Hi 
controllo — assume un'amp.e* 
za progressivamente magg.ore 
come risulta dai seguenti dati. 
sia pure limitati agli ufficiali 
generali: 

RLOLO ESERHTO: 591 (di 
cui 50 a disp05iziorv»j a fron'e 
dei isz previsti daila legge di 
avanzamento. con un aumento 
di 69 unita rispetto al 1965. 

MARINA: 188 (di cui 87 a 
disposizione) contro J 70 di or
ganico. con 13 unita in p.u ri
spetto all'anno precedente. 

AERONAUTICA: 200 (d: cui 
117 a disposiz,onc) rispetto ai 
55 previsti dali'organico. con 
un aumento di 18 unita nspetto 
al 1965 >. 

Da questi dati si ricava. djn-
que, che nel 1966. ogni tre g.or-
m e mezzo il paese si c arnc-
chito di un altro generale. I.* 
aste pubbliche. nelte tre armi. 
sono state sok) due per una 
spesa di 4 milioni 810 nula lire. 
Gli appalti-concorso 445 per 10 
miliardi 599 milioni, piu gli spic-
cioli. Le trattative private 3244 
per 168 miliardi 675 milioni di 
lire. Le licitazioni private 4472 
per 122 miliardi. 262 mil ion i 458 
mila lire. 

Cosa risponde il governo. co
me si giustifica il ministro so-
ciahsta di fronte a queste ne 
santi «osservazioni >? Sara in-
vocato. anche in questo caso. 
1' inconfessabile < segreto di 
Stato >? Le spese militan sono 
al terzo posto nel bilancio sta
tale. D paese e il parlamento 
devono sapere come vengono 
spese — nella fase esecutiva — 
le migliaia di miliardi annual-
mente stanziati. 

file:///icepresidenti
file:///arinbile

