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Socialdemocrazia televisiva 

II colonnello 
De Feo Italo 
La «vocazione » del marine - Sara confer-
mato alia vicepresidenza della RAI-TV? 

La recente Interrogazione 
di alcuni deputati comunisti 
a proposito delle moltcplici 
attivita esercitatc dall'attua-
le vicepresldente socialdemo-
cratico della RAI-TV Italo 
De Feo no ha richiamato al
ia memoria un'altra che un 
deputato del PSIUP, Ton. 
Lami, presento alia Camera 
nel giugno scorso. Ne 6 og-
getto, ancora una volta, il De 
Feo: ma la materia questa 
volta, e diversa. 

« II sottoscritto — cosi di
ce Tinterrogazione di Lami 
— chiede di interrogare i 
ministri degli Affari esteri 
e delle Poste e Telccomuni-
cazioni per conoscere se ri-
sponde a verita che la 
TtAI-TV ha modifieato il suo 
atteggiamento nei confronti 
del nuovo regime instaurato 
in Grecia in seguito a una 
trattativa portata a termine 
nel corso di un " cordiale 
Incontro " avvenuto ad Atc-
ne, alia presenza di un fun-
zionario della nostra amba-
sciata, tra il ministro per le 
Informazioni, colonnello Pa-
padopulos, e il vicepresiden-
te della Rai-TV, Italo De 
Feo. L'interrogante chiede 
di sapere da chi e stato au-
torizzato tale viaggio e con-
neguente incontro e se il go-
verno ritenga ammissihile 
che gli oricntamenti su si-
tuazinni tanto importanti 
siano modtficati per accordi 
di tale natura ». 

In effetti, quando i colon-
nelli effettuarono il colpo di 
Stato in Grecia, instaurando 
un regime di natura fascista, 
la tclevisione mandn in on-
da alcuni servizi critici che 
suseitarono una violenta rea-
zione da parte di alcuni rap-
presentanti del governo mi-
litare. Piu tardi, circolo la 
voce che il De Feo si era re-
cato ad Atene per « spicga-
re » ai colonnelli il compor-
tamento della Rai-TV e per 
offrire « garanzie » per il fu
t u r e L'incontro tra il social-
democratico vicepresidente 
delTEnte radiotelevisivo e il 
ministro delle informazioni 
del governo fascista greco, 
si diceva, era stato « cordia
le » ed era terminato con un 
« cortese accordo ». Appun-
to a queste « voci », molto 
Insistenti, si riferiva la in
terrogazione di Lami, alia 
quale, fino ad oggi, ne il mi
nistro Fanfani, ne il mini
stro delle PPTT hanno da-
to risposta. D'altra parte, 
non risulta che le «voci » 
circa la « missione » di De 
Feo siano mai state smenti-
te: si e soltanto fatta circo-
lare la tesi che 1'iniziativa 
era stata di carattere * per
sonate >. 

Evidentemente. dinanzi a 
tin fatto di questo genere, 
pero, ncssuno puo conten-

tarsi di tesi piii o meno uf-
ficiose. E, del resto, ove si 
fosse davvero trattato di una 
iniziativa « personale », cio 
non diminuirebbe la gravita 
della vicenda: si porrebbe 
comunque una questione di 
sostanza. Puo un personag-
gio che prende di queste ini-
/iative ricoprire la carica di 
vicepresldente dell'Ente ra
diotelevisivo italiano? Evi
dentemente, visto che nessu-
no ha smentito a tutt'oggi 
che quel viaggio sia stato 
compiuto, bisogna conclude-
re che il De Feo. oltre a ma-
nifestare atteggiamenti da 
marine ad honorem nelle 
sue « sparate » in difesa del
la « resistenza americana 
nel Vietnam », nutre in se 
anche un'anima da «colon-
nello ». 

Ora, ognuno 6 padronissi-
mo di scegliersi gli amici e 
i tutori che preferisce (e, 
in questo senso, non avrem-
mo nulla da obiettare se il 
De Feo corresse in questi 
giorni a Saigon, in aiuto ai 
« resistenti americani » ri-
dotti piuttosto a malpartito 
dai guerriglieri vietnamiti 
— sempre che i veri marines 
gradiscano la sua presenza). 
Ma il marine ad honorem e 
« colonnello » della riserva 
Italo De Feo si trova ad oc-
cupare la carica di vicepresi-
dente della Rai-TV e proprio 
in quanto tale da corso alle 
sue « vocazioni > esercitando 
una continua trogloditica 
opera di censura alPinterno 
dell'Ente — come ha testi-
moniato recentemente anche 
il settimanale cattolico Settc 
giorni. E questa non e piu 
una questione personale: di-
yenta un fatto di pubblico 
interesse. In quanto vicepre
sidente della Rai-TV, infatti, 
il De Feo 6 stipendiato dai 
telespettatori che pagano il 
canone di abbonamento e 
che, siamo sicuri, non sono 
disposti a mantenere « in 
servizio > un « combattente » 
di questa risma. 

Si da il caso che 11 man-
dato del De Feo sia scaduto 
e che si debba decidere pro- ' 
prio in questo periodo se 
rinnovarlo o no. Una simile 
decisione non puo essere 
presa senza tener conto del 
contenuto della interrogazio
ne comunista sulle attivita 
del De Feo e della interro
gazione di Lami stilla « mis
sione » in Grecia. Per questo 
c urgente e necessario che 
a queste interrogazioni si ri-
sponda rapidamente e chia-
ramente in sede parlamenta-
re: anche se per farlo sara 
necessario dare qualche di-
spiaccre al dinamico ometto 
di viale Mazzini. 

Giovanni Cesareo 

•Si estende la resistenza degli arabi all'occupazione israeliana 

Guerriglieri in azione nel deserto e nelle citta 
Siamo di fronte ad un fenomeno nuovo - II carattere popolare delle varie organizzazioni che dirigono la Resistenza 
Le tre ragioni che hanno determinate l'allontanamento di Shukeiry -1 problemi della nuova generazione di palestinesi 

SCUSI, FACCIAMO I'A MORE? 
Si chiama Marline Malle ed e 
stata scelta da Vitlorio Caprioli 
per interpretare una parte di 

primo piano nel film a Scusi, facciamo I'amore? », che si sta attualmente girando a Cortina 
d'Ampezzo. Marline e giovanissima, eppure si muove con molta sicurezza e non ha nessun 
timore reverenziale nei confronti delle due altre interpreti principali, Claudine Auger e Edvige 
Feuillere, due attrici di rinomanza internazionale. Protagonisla maschlle del film e Pierre 
dementi , che il pubblico italiano ha imparatoad apprezzare per la sua interpretazione in 

« Bella di giorno » 

Dal nostro inviato 
DI RITORNO DAL CAIRO. 

febbraio. 
A Gaza un camion israe-

liano incappa su una mina. 
Per rappresaglia tre case di 
rifugiati arabi venyono fatte 
saltare. L'indomani e una jeep 
israeliana che viene fatta se
gno di un attentato. Ed ecco 
che il piu importante campo 
di raccolta dei rifugiati pale
stinesi viene completamente 
raso al suolo. 

Ogni giorno orniai, la cro-
naca registra molti episodi 
di resistenza all'occupazione 
israeliana, con una risposta 
repressiva da parte degli uo-
mini di Dayan. che anche i 
giornalisti piu compiacenti 
verso Israele, cominciano a 
giudicare come spietata: vil-
laggi interi evacuuti e rasi al 
suolo. fucilazioni in massa, co-
prifuoco continui, rastrella-
menti, accampamenti di arabi 
beduini dispersi (a Khan YH-
nis), cittadine private della 
luce e dell'acqua. La gitistifi-
cazione della repressione e 
quella consueta: si tratta di 
sabotatori, terrorists piccoli 
gruppi che si infiltraito dal-
I'estero. Ma si tratta veramen-
te di questo, o siamo di fronte 
ad un fenomeno nuovo di resi
stenza popolare che si estende 
nelle zone occupate dopo la 
« guerra lampo » del giugno 
scorso, e comincia a manife-
starsi anche all'intern0 delle 
vecchie frontiere israeliane? 
Per Vosservatore obiettivo non 
possono esserci dubbi. La ri
sposta e la seconda. 

Riprendo brevemenle le note 
di una sola settimana. Nella 
vallata di Beit Shean. a sud 
del lago Tiberiade, alcune 
mine fanno saltare la strada. 
L'oleodotto per Haifa viene 
attaccato nei pressi di Eilath. 
II porto di Eilath e bombar-
dato con mortal da reparti 
guerriglieri. Sempre nei pressi 
di Eilath viene attaccata la 
centrale elettrica. Gli istalla-
menti militari di Hebron ven-
gono attaccati con dei ba
zooka. 

Nella Cisgiordania occupata 
a 7 chilometri da Giftlik una 
patluglia guerrigliera si scon-
tra con reparti israeliani. Nel 
deserto del Neghev tre scon-
tri con pattuglie israeliane. 
Una piccola battaglia ha luogo 
presso il Kibbutz di Guivath-
Haim, nei pressi di Hadera. A 
Gerusalemme viene arrestato 
Ahmed Khalifa, uno dei capi 
della resistenza. 11 tribunale di 
Lydda condanna a trent'anni 
due giovani ventiquattrenni 
— Ahmed Fahrat e Salah 
Ibrahim — per avere minato 
la strada ferrata Haifa-Lydda 
Cinque donne. tra cut la dotto 
ressa Iba Hajad, direttrice di 
una clinica di Naplouse. ten-
gono arrestate come apparte 
nenti ad una organizzazione 
clandestina. E tutto cin sullo 
sfondo di intere citta che scio-
perano silenziosamente. danr.o 

luogo a profonde manifesta-
zioni di resistenza passiva, a 
larghe azioni di boicottaggio 
civile. 

E' veramente difficile, a que
sto punto, parlare di alcuni 
feddayn che venyono da fuori, 
attaccano e scompaiono. Si 
tratta invece dell'inizio di una 
vera e propria resistenza pa-
lestinese, di cui valuteremo 
successivamente I'importanza 
e il rilievo, nel quadra dcll'at-
tuale situazione mediooricnta-
le, E che si tratti di un fatto 
interno e, a ben pensarci, ov-
via, dato die a differenza di 
prima del 5 giugno, la grande 
massa di esuli palestinesi, che 
fu espulsa con la guerra del 
1948, si trova oggi nei terri-
tori occupati dayli israeliani 
(Gaza e Cisgiordania). ali-
mentando cosi una forte pas-
sione nazionule anche nelle 
poche centinaia di migliaia 
(300.000). arabi rimasti da al-
lora in Israele. Non i> para-
dossale riconoscere che la 
sconfitta militare. I'espansio-
nismo israeliano. le annessio-
ni. ancora centinaia di mi
gliaia di profughi espulsi dalle 
loro terre. sette mesi di pnva-
zioni e di disperazione. abbia-
no riacceso il fuoco della pas 
sione nazionale, consolidato la 
esigenza di riaffermare una 
personalita nazionale palesti-
rie.se, accelerato le volonta di 
quel popolo di ricostituirsi in 
entita nazionale. 

A confermare il fatto. viene 
il pullulare di organizzazioni 
della resistenza. S]>esso non si 
conoscono neanche. Sorgono 
come funghi. tra le maglie del 
rigido statuto cui sono sottopo-
sti gli arabi in Israele. e di al
cune nnn si sa neanche il Ho
me. tanta e la loro clandesti 
iiito oppure i limiti geoqrafici 
in cui operano (un villaggio 
sohanto. una scuola. una fab 
brica). Si parla di 14. di 12 
organizzazioni della resisten
za, e anche questo indica la 
ampiezza del fenomeno. Le 
piu note sono la Al A Sifa (Ln 
tempesta), il braccio armato 
del movimento di liberazione 
Al Fatha. la SATAFA (Fronte 
di liberazione della Patestina), 
i « Ragazzi della vendetta », 
< Gli eroi del ritorno», la 
€ Gabriele, eroe della vendet
ta », la «Avanguardia della 
liberazione nazionale». la 
« Mufti >. a carattere religio-
so. la «Khaled ben Oualid» 
(dai nome di un guerriero del
la storia araba) e. ovviamen-
te. 1'OLP. VOrganizzazione del
la liberazione della Palestina. 

E' in questo ribollire di ini-
ziative popolari, spesso del 
tutto autonome e prive di ngni 
coordinamento, che assume un 
particnlare sinnificato I'allon-
tanamento dalla direzione del 
VOLP. di Ahmed Shukeiry. si-
nora considerato come, se non 
I'unico. almeno il piu autore-
vote portavoce delle rivendi-
cazioni del « popolo errante » 
jxilestinese. 

Al Cairo, a Damasco, a Bey-

PERCHE LOTTANO I TELEFONICI P I STATO 

QUALIINTERESSI SI CELANO DIETRO 
LE CONCESSIONARY DEI TELEFONI 

I I governo vuole regalare miliardi a gruppi privati - Il PCI propone di creare un Enfe autonomo statale per la gestione unitoria del settore 

Sono dodici giorni che i di-
pendenti dcll'Azicnda di Sta
to per i servizi telefonici con-
ducono con decisione c com-
pattezza una battaglia che 
romporta note\oli sacritici 
personali. La vcrtenza aperta 
non riguarda aumenti sala-
riali c tanto meno richiesta 
di particolari privilegi. Ben 
altra e la ragione dello scon-
tro con il governo. Sono ve-
nuti a maturazione questioni 
di programmazione. di linea 
di sviluppo del settore che 

Telefoni di Stato: 
e competente il 
Parlamento per 
le convenzioni 

Lo sciopero dei lavoraton dei 
telefoni di Stato. al dodiccsimo 
giorno. ha registrato ieri una 
imponente asscmblea iimtaria a 
Roma, nel corso della quale 
i stato rihadito che il governo 
deve mantenere gli impejmi as-
sunti con le confederajuoni d 
20 novembre 

I lavoraton di tutte k? cor-
renti hanno espresso inoltre la 
necessita che l'attuale assetto 
delle telecomunicazioni e l'at
tuale politica govemativa di 
cessione ai privati di larga parte 
dei servizi vengano portati alio 
rsame del Parlamento. cui spct-
ta il potcr edi decisione c di 
controllo t 

A Milano ieri. mille 'cJeronici 
hanno ?filato per le tie centra-
It della citta dando luogo infi-
m ad una manifestazione da-

alla prcfettura. 

non possono essere piu eluse. 
La sorte dcll'Azienda di Sta
to per i servizi telefonici. le 
sue prospettUc e. piu in ge-
ncrale. il modo come in Ita
lia si intende. nei prossimi 
anni. adeguare il sistema del
le teleeomunicazioni alle esi-
genze di un pa«_se progredito 
rimane la questione fondamen-
tale da risolvere. I lavora
ton (non solo dei telefoni di 
Stato. ma della SIP. dcllltal-
cable c gli stessi postelcgra-
fonici) sono profondamente 
interessati al tipo di soluzione 
che si vuole dare, ed e meri-
to dei telefonici in lotta aver 
fatto cmergere con evidenza 
il carattere non corporativo 
delle loro rivendicazioni recla-
mando un ruolo ed un inter-
vento dello Stato ben diverso 
da qucllo sinora assunto in 
questo settore. 

Non sappiamo come la %*cr-
tenza aperta unitariamente 
dai sindacati si concludera. Ci 
auguriamo che si possa mo-
dificare I'assurdo atteggia-
mento govemativo e far ri-
spettare gli impegni formal-
mente assunti in sede di CIPE 
per mantenere aperto il discor-
so sul future assetto delle te
leeomunicazioni. Ma al di la 
del risultato immediato che in 
sede sindacale si potra rag-
giungere riteniamo che tutte 
le forze politiche debbano chia 
ramente esprimcre la loro pa 
sizione su questa vicenda per 
fare in modo che lo Stato sia 
in questo campo protagonist a 
attivo e non succubo di gros-
si intcrcssi privati. 

La Iegge affida alio Stato 
il monopolio del settore. ma 
attraverso I'istituto della con-
cessione tale monopolio 6 
stato svuotato di ogni conte
nuto e si e stabilita una plu
rality di enti e di soeieta che 
gestiscono i servizi telefonici. 
telegrafici e di radiotelevisfo-
ne. In particolare. per quan
to riguarda i servizi telefo
nici. accanto all'Azienda di 
Stato cui per legge dovrebbe 
essere affidata la esclusiva 
della gestione. si 6 affermato 
e ingrandito il sistema delle 
soeieta a partecipazione sta
tale raggruppate nella SIP. 
Queste society, nonostante ap-
paiano formalmente controlla-
te dai capitale pubblico. rap-
presentano in realta una gros-
sa concentrazione di interessi 
privati. 

In conseguenza dell'assur-
da frantumazione nella ge-
sfcone dei servizi di teleco-
municazione si arriva alia 
duplicita di Iince ed impianti. 
degli immobili. degli uffici 
centrali e periferici, alia so-
vrapposizione di competenze 
che costringe ad ingenti 
quanto inutili sprechi e rai> 
presenta un ostacolo alio s\i-
luppo del settore. 

Ma non siamo soltanto di 
fronte ad un problema di ra-
zionalizzazione. di efficienza 
e di costi. che va pure af-
frontato. Non siamo di fron
te ad aziende parassitarie e 
non si tratta pertanto di in-
vocare l'intenento dello Sta
to per salvare il salvabile. Al 
contrario, il tipo di servizio 

che viene espletato per le 
sue caratteristiche tecniche 
c per la sua continua espan-
sione e altamente remunera-
tivo come c dimostrato dai 30 
miliardi di utile di gestione 
incamerati a fine 1965 dalla 
SIP e come e confermato da-
gli stessi bilanci della Azien-
da di Stato per i servizi tele
fonici che. nonostante la sua 
attuale struttura burocratiea 
e le condizioni di favore ri-
s e n a t e alia gestione IRI. e 
probabilmente Tunica azien-
da statale che ha ottenuto un 
costante e progressivo au-
mento degli utili di gestione 
passati dai 10 miliardi del 
1960 ai 38 del 1967 (versati al 
Tesoro). ai quali vanno ag-
giunti — per il 1967 — altri 
12 miliardi da investire quale 
autofinanziamento per il po-
tenziamento degli impianti e 
servizi. 

Si tratta di una azienda 
che. al contrario di quanto 
scrive il Popolo. 6 in condi
zioni finanziarie promettenti. 
Come si spiegano allora le 
decisioni del CIPE di trasfe-
rire il traffico a gestione mi-
sta alia SIP che significa 
dirottare dalle casse dello 
Stato ai gruppi privati altri 
2025 miliardi c dare un'ul-
teriore spinta alia privatiz-
zazione di un servizio di in
teresse pubblico? 

Come si spiegano gli inter-
venti del ministro Spagnolli 
volti a ridimensionare 1'azien-
da di Stato e a potenziare 
il settore privato (insistia-
m o ' nel dire privato pcrche. 

abbiamo largamente docu-
mentato quale e la effettiva 
composizione del capitale 
SIP: IRI 38.6 per cento, pri 
vati 61.4 per cento)? E co
me si spiega. infine. che d 
piano economico quinquenna-
le del go\erno nel prevede-
re investimenti complessivi 
nel settore telefonico di 640 
miliardi ne riserva soltanto 
60 all'Azienda di Stato? 

La cifra e talmente irriso-
ria che persino il Consiglio 
di Amministrazione del mi-
ntstero PP. TT. ha proposto, 
recentemente. di raddoppiar-
la « s e non si vuole deter-
minare un pericoloso squi-
librio tra ser\iz:o telefonico 
gestito dallo Stato e servizi 
in concessione » e se non si 
vuol < eludere il discorso di 
fondo suH'awenire del ser
vizio telefonico in Italia >. 

Sono domande queste che 
rivolgiamo al governo e alle 
forze politiche di centre sini
stra. Si sono favoriti sinora 
con questa politica i grandi 
gruppi finanziari che. guar-
da caso. sono in gran parte 
gli ex elettrici. i quali hanno 
investito massicci capitali 
nella SIP. Che esistano pro
blemi economici complessi da 
affrontare se si vuole anda-
re ad un indirizzo diverso e 
vero. ma cio non spiega la 
linea di cedimento sistemati-
co ai gruppi privati da par
te del govemo. 

L'unificazione della gestio
ne di tutti i servizi di tele-
comunicazione e Tunica ri
sposta valida. Tunica strada 

possibile per assicurare con
dizioni di efficienza tecnica 
ed economica e per garanti-
re un effettivo controllo pub
blico sul settore attraverso la 
costituzione di un Ente auto
nomo di Stato. 

Tutto cio av\ iene gia nel
la maggior parte dei paesi en-
ropei che certo non si possa 
no definire rivoluzionan! La 
gestione statale in questi pae 
si assicura. grazie ai note-
voli utili del settore telefoni
co. anche un cospicuo appor-
to ai bilanci generali dello 

Stato. 
Questo c Tob:ctti\o per il 

quale il Partito Comunista 
si batte c non da oggi. E* un 
obiettivo che. riteniamo. puo 
trovarc il consenso e Taccor-
do non solo dei lavoraton ma 
anche di altre forze pohti 
che che, pur variamente com 
promesse in questa vicenda. 
ci auguriamo abb:ano preso 
coscienza di quali siano gli 
effettivi interessi dei Iavora-
tori. degli utcnti e del Paese 

Leo Canullo 

ARABIA 
SAUDITA 

rutli. non .si parla volentien di 
Shukeiry. 1 piu diplomatici di-
cono cortesemente che •* 'in 
assolto la sua funzione ed 
ora lia fatto il suo tempo ». ma 
I'impressione c quella di un 
certo sollievo per essersi libe-
rati di qualcosa che non ha. in 
realta. mai seriamente giovato 
alia causa dei palestinesi. e 
che ha fatto ami dei yuastt. 
Gli altri i meno diplomatici 
dictum che in realta <r questo 
fiylin di uno sceicco, funziona-
rio dell'impero ottomano ». che 
ha lavaratn come diplomatico 
al servizio di altri paesi arabi. 
era un galToiir di prima forza, 
tutto viscere e niente politica. 
Quelli che parlano senza peli 
siilla lingua, dicono invece 
chiaramente che I'unica a la-
mentarsi dell'allontanamento 
di Shukeiry e Israele. che non 
pud piii usare di fronte alia 
opinione pubblica internazio
nale il pretesto dei « muezzin 
dell'odio». per giustificare il 
suo espansionismo. 

Credo che in definitiva le 
ragioni dell'allontanamento di 
Shukeiry possano essere rico-
struite su tre piani. Uno ri
guarda la vita interna dell'or-
ganizzazione. Da tempo ormai 
le diverse componenti dell'OLP 
(I'unione degli studenti. degli 
operai, le Sezioni dell'OLP) si 
opponevano ad un tipo di dire
zione autoritaria. accentratri-
ce, affidata all'improvi-isazio-
ne e agli umori deU'uomo. Fi-
nora Shukeiry era riuscito a 
tenere sempre ai margini i 
suoi oppositori, a utilizzare la 
potente arma del sentimento 
nazionale, a sun esclusivo van-
taggio. ai fini di un suo pofere 
personale. Nella nuova situa
zione creatasi dopo il 5 giuqno. 
a ridosso del fiorire di inizia-
ttve autonome e popolari. que 
sto metodo era divenuto asso 
lutamente incompatible con la 
realta stessa del movimento. 
al suo interno, e nei suoi rap-
porti con altri movimenti che 
venivano via via snrgendo nel 
la lotta. 

La seconda ragione riguar 
da il modo con cui Shukeiry 
pnneva il problema Palestine 
se. Qui ra fatta una ossen-a-
zione particolare. Le posizioni 
€ estremistiche » sul problemn 
di Israele, non hanno coinciso 
neccssariamente con posizioni 
progressiste e avanzate. Non 
c raro il caso che H verbali-
smo estremista, coincida anzi 
con una assenza di azione rea-
le e di proposte politiche avan
zate. Shukeiry ricntrava in 
questa categoria di persone. 
Qualcuno mi ha detto: «era 
Vuomo delle conferenze •>, in 
cui a parole di fuoco seguira 
un reale opporlunismo nella 
pratica. 

Di qui la terza ragione, che 
mi pare di poter ricavare da 
tutto il cnmplesso della vicen
da. Mi pare cioe che Shukeiry 
puntasse per la soluzione del 
problema palest inese essen-
zialmente su una tensione 
esterna. piu che su una lolla 
popolare interna. Per cui la 
causa nazionale del popolo pa-
Icr.tinese restava come in om 
bra, non mostrandosi in tutta 
la sua portata, che e. come 
redremo, non solo dramma-
tica, ma declsira per la solu
zione della crisi medioorien-
tale. Per cui, di fatto si pud 

Aumentati del 7% gli abbonati all'Unite 

II ringraziamento del giornale a tutti i compagni per 
questo primo successo, che va esteso e consolidato 
La campagna abbonamentl alfUniti — apcr-

lasi II 1. novembre 1H7 e che si concludera il 
30 aprile — ha fatto registrars un primo, im
portante risultato. Alia data del 31 gennaio in 
fatti il numero degli abbonamentl risuttava su
perior e del 7 per cento rispetto alia stessa data 
dello scorso anno mentre gli incassi superavano 
del 27 per cento — anche per effetto dell'aumento 
del pr tno — quelli dello scorso anno sempre alia 
stessa data. 

II successo ragglunto nella prima e piu intensa 
fase della campagna e tanto piu apprezzabile 
se si considerano le obiettive difficolta che si 
frapponevano quesfanno alia raccolta degli ab
bonamentl in conseguenza del forte oners rap-
presentato dalla nuova tariffs. Ma Tesemplare 
fedslta allllnlta di decino di migliaia di vecchi 
abbonati, la aoildarieta del suoi lettori, (• slan-

cio e lo spirito di iniziativa di centinaia e cen
tinaia di raccoglitori hanno consentito di stipe-
ran tali difficolta e di conquistare migliaia di 
nuovi abbonati. 

A tutti coloro che hanno contribuito a rag-
giungere questo primo traguardo della campa
gna abbonamentl — campagna decisiva per il 
sostegno delflinita, per il suo rafforzamento 
editoriale, per la sua espansione diffusionale — 
alle Federazioni, alle Sezioni, ai Comitati pro
vincial; Amici dell'Unita. agli Ispettori. ai rac
coglitori, ai compagni che lavorano negli uffici 
abbonamenti il ring rail a men to del giornale per 
il lavoro svolto con passione, con tenacia, con 
impegno che dura da mesi. Agli abbonati, che 
hanno rinnovato la loro testlmonianza di affet-
tuoso legame con I'Unlfa, ai nuovl che hanno 
voluto manifestar* la loro fiducia nell'organo del 
PCI, l« nostra gratitudine. 

dire che a Shukeiry uiteres 
sava relativctmente una effet
tiva organizzazione del popolo 
paleslinese. e (itundi egli era 
certamente I'uomo meno adat-
to a comprendpre la nuova si 
tuazione creatasi nei tcrritori 
occupati e nello stesso Israele. 

La sua scomparsa dalla see 
mi politica e quindi stata non 
solo inevitabile. ma necessaria 
e benefica. Una nuova genera
zione di palatinesi si misura 
adesso con i problemi dpi suo 
popolo. Ed e con i suoi rapprp 
sentanti che Im parlato, di-
scusso. esaminato le speranze. 
le prospettive. le difficolta di 
una lotta che mira a dare una 
terra ad un popolo divenuto 
esule e errante, dopo la na-
sciia di Israele. 

Romano Ledda 

Voci contraddittorie 

Qualcosa 
non va con il 
cuore nuovo 
di Blaiberg 

Altro liquido intorno 
al muscolo trapiantato 

CITTA- DEL CAPO. 6. 
Notj/ie contraddittorie su Blai-

Iterjj. il dentista dai cuore nuovo 
operato dai prof. Barnard. Lc 
sue condizion: non ^ono pcjrgio^ 
rate — si dice — ma c un fatto 
che il paziente non u-c:ra piii. 
daH'o«ncdaIe. cntro la fine del 
mc*e. come era stato de'.to flno 
a qualche piorno fa. 

I>a Me<.sa Mgnora Blaibcre h-i 
ennformnto <n giornalisti che il 
manto non puo ancora tomaro 
a ca=^ e *-he do\ra rimanerv 
almeno allrt due settimane r 
co\erato nella sua stanza acet 
tica dell'osjK-dale Grootc Schuur. 

t.'altra mattina. alcuni medici 
dcir«iu pe di Barnard a\evano 
dichnrato che BIaib*Tj?. I'tm'co 
di cinque operati di trapianto 
ancora in vita, era stato yotto 
posto a una e^traz;one con si 
nnjJa. di liquido formatosi at-
torno al cuore. Î i notiz'a. covnr 
e facile -.mmaRinare. a\eva do-
stafo vivissirre preoccunazioni 
neH'ambicnte medico e fra ffli 
stessi con?:u.iti del dentista. Al
tri medici. successivamente. di-
chiaravano che lo not'zia non 
era vera Oaci. la direziore del 
I'ospedaJe Groote Schuur ha 
ha emes«o un comunicato per 
« conciliare le dichjar^zioni con 
traddi'torie fatte da diversi por
tavoce dello sles<o oTpedal* >. 
N'el comunicato «i precisa che 
< un prelievo di liquido dai pe-
ricardio di BlaiberR e stato real-
mente compiuto. ma non la set
timana scorsa ». 

II comunicato prosesue apxnm 
pendo che < una certa quantita 
di liquido. probah.lmente. rima
ne ancora intorno al cuore del 
paziente ma per il momento non 
si prevede di compiere prelicvi ». 

Lo stato di salute di Blaiberg 
vjene definito soddisfacente e ta
le da non su«citare nessuna in-
qu'etudinc A questo punto. ap-
pare sempre piu evidente che 
le condizioni del dentista ope
rato da Barnard non sono cosi 
buone come si h voluto far o « -
dere ftno a ogfl. 
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