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Dal nostro inmto 
U>N"DOND£KK\ M 

C'e una region* m Europa 
dove, dietro una parvenza di 
legalttd, urt governo corpora-
tivo-confessionale su patro-
ctnio brttafuuco nepa t ptu 
elementari diritti ctvtli, non ri-
conosc* i princtpi democrati-
ci fondamentali. respmge da 
cinquant'anni ogni istaiua di 
giurttxta sociale. QueUa re
gion* e I'Jrlanda del Nord. 
Lo Stato e una gabbia auto
ritaria fondata sui client*-
Usmo, VtntoUeranza relsgiosa 
* il braccio armato della po-
Uzia. L'atmosfera ch* resptra 
il cittadtno comune (e inten-
diamo tutti i tettori delta co-
munita sia cattoliei ch* pro-
iestanti, ceto medio « lavora-
tori) e awelenata dal sospet-
to, daUa nostra, dall'odio. vi-
tiata dal provincialismo e dal-
la claustrofobia tipici di un 
paese dtviso, incerto delta 
propria identita, culturalmen-
te tmpoverito da una soffer-
ta condizione subalterna. 

E' facile capire Quanta ar-
duo sia impastare una pro-
tpetttva di rinnovamento. 
aprire un orizzonte radicat-
mente diverso in cui parole 
come diritti civili, garanzie 
democratiche e giustizia socia-
le acquisttno un significato 
autentico e trooino il loro in-
discutibU* coUocamento nel-

»ww«ar>MH 

Perche di lavoro si muore nelle fabbriche e nelle campagne 

La macchina del prof itto 
sulla pelle degli operai 

Si studiano i movimenti degli operai con le macchme da presa — I mille modi per aumentare lo sfruttamento — La 
crono - tecnica e I'MTM — II costo monetario e quello sociale degli infortuni — La morte fisica e quella sociale 

Parohe di lavoro si muore? 
Perche ogm ora un operaio 
parde la vita to fabbrica? Per* 
ehe ogni sei secondi un lavo-

ratore resta ferito? Perche ogni 
anno un milione e mezso di 
casi? Ed ancora: perche uoim-
ni e donne. neUe grandi a 
piccole fabbriche italiane, si 
ammalaoo sempre di piu fino 
a dover rinunciare al lavoro? 

Una tematica non nuova que-
ata, ma cbe solo ia questi ul-
tuni anni e diventa** «patrl-
monios dell'operaio: oggi in 
qualsiaai luogo di lavoro la tu> 
tela della salute e uno del 
problemi determinanti. 

Si e capita cbe la macchina 
produttrice di prolitto tende 
sempre piu a passare propno 
aopra la « pelle » dell'operaio. 
Del resta la semphce lettura di 
alcninl dati atatistioi sul con-
tinuo aumento della produuo-
ne in diversi settori ne e la 
prova: nelle fabbriche italia-
ne molto scarsi sono gli inve-
•Umenti (e di quest! giorni la 
notixia ehe la fuga dl capita* 
li continue con ritmo sempre 
piii lncessante tanio * vero cbe 
nel mese di giugno e quasi 
tnphcata riapetto alio stesso 
mese deU'amo passato) ma 
molto frequent! sono le dor-
ganiszaTHOd Interne ehe non vo-
gliono dire rinnovamento ed 
amrnoderaamento di macchina-
ri. Signiftcano al contrano au
mento delln sfruttamento rea. 
lizzato in mille modi diver-
ai, significa soprattutto adegua-
memo dell'uomo alia mac
china. 
Dal 1953 si ha anche nel 

nostro paese la introduzione 
di nuove tecniche, di metodU 
scientinci per l'accelerazione 
del tempi di lavoro notl con 
la sigla unificante di MTM: 
ogni movimento dell'operaio 
Tiene tabellato con preciai va-
lori standard. Facciamo un 
•setnpio: per montare un pez-
so vengono compiute un certo 
numero di operaziom. Con una 
aerie di rilievi fra cui la rl-
presa cinematograflea si « se> 
alonai movimento per movi
mento. Nel giro di poohi secon-
di vengono compiute quindici 
ventl operaztom cbe andranno 
ripetute per tutta le giornau 
di lavoro. In questo roodo si 
scop re ehe tra 1'ultima fase di 
un'operazione e 1'inizio di una 
puova fase vi * un tempo 
morto <U quaiche secoodo. Be
ne questo tempo va riempi-
to, l'opereio deve tare qumloo* 
t4, non pu6 rimanere « inope-
roso ». Oosi si recuperano an 
ogni operacione quaiche man-
eiata di secondl. In capo ad 
una giornata i aecondi dlven-
tar.o minuti, diventano insom-
tna afruttacnento intensivo ed 
aumento della produttfvita. 

II cronometro 
Id aocorm; prendlamo 1 rt-

Uevi del tempi fatti con U cro
nometro. Anche il orooometro 
• una macchina, dovrebbe e> 
aere perci6 obiettivo ed in> 
partial*: invece diventa un do> 
oaie strumeoto del padrone, 
uno strumento di clasae. I tera-
pi per esempiv vengono nleva* 
ti quanao piu <* comodo al pa
drone, nelle ore in cui 1 "ope
raio e piu fresco e quindi 
rende di piii. U nlievo in mol-
ti casl * fatto su gruppl <M 
operai ehe lavorano dl pid. 
II crcnometrlata, ata aMe apal-
It del lafonttOTK aotva to 
tmaione un tattore paicokifleo 
• Mnam volerlo roperaio atvo* 

ra dl piu. Ed Wine 11 dato piii 
maoroscopico: cm valuta e ri-
duce il tempo e il cronoxnetri-
sta. 1A sua oparazione dal pun-
to di vista arttjoetieo non fa 
una grimza: in died minuti 
hai oompiuto questa operaxlo-
ne, to un'ora peroio devi ta
re sei volte questa operazione. 
Ne sanno qualcosa i tessili 
del Marzotto ehe, in questi an* 
ni, si sono visti aifidare aem-
pre piii mftoohine. 

Non fa perci6 meraviglia ehe 
oggi paiiando per esempio con 

SU operai metallurgici sempre 
discorso vada a cadere sui 

« reparti mutttati » quel repar-
U dove gll operai hanno qua
si tutu le rti*a mosxate. 

«Vanno pochi in pensione 
con tutte le loro dita inte
rs — rispondeva un lavora* 
tore ai questiocarl facenti par
te di una inchiesta promossa 
dal nostro partita —- perche 
ci sono miei compagni di la
voro ehe su cinque dita della 
mano sinistra hanno quattro 
dita amputate di netto alle pri
me falangl». 

Di questi problemi si e oc-
cupata la XIV Cornmissione 
Igiene e Sanita della Camera 
nel corso della indagine cono-
acitiva sull'ambicnte di lavoro. 

Ci6 ehe 1 "operaio awerte per 
«istinto » perche le sue cono-

soenze in materia sono cvo-
lutamente • Um&tate oostrtuisce 
materia di arapia riflessione 
per il legislators E qui entra-
no in campo le precise respon-
sabdita deUe forse poUticbe, 
dei partiti dl governo ehe non 
hanno mai voluto accogliere 
le denunce ehe ogni giorno 
partivano dalle fabbriche, dal
le organimaalonl siPdacali, dat 
nostro partito, dalle forze di 
sinistra* 

La scuola 
Dicevamo cbe roperaio co> 

glie per «istinto » certi dati. 
Anche se non conosce I'MTM, 
la orono-tecnlca, ha awertito 
i pencolosi cambiamenti regi-
strati neUa produiione. 

Certo la scuola non prepa-
ra in raodo dovuto il giovane: 
si insegna — magari male — 
a lavorare, si insegna come 
diventare strumenti del padro
ni, ma non si insegna come 
difendersi, proprio sui piano 
anche dd certe cogntrioni scien-
tifiche ehe neUa scuola do* 
vrebbero trovare posto. La di
fesa migllore diventa perci6 
la lotta, la riohieste di potere 
nella fabbrioa, di control] o dei 
tempi, dl period! di riposo al 
tannine di ogni ora come si 
va facendo in sempre piii nu-

merose fabbriche grandl e pic
cole. 

Ma restano le pesantl re-
sponsabilita dei partiti di go
verno di front* a problemi 
ehe superano l'ambito della 
fabbrica o del cantiere. 

Come ai fa per esempio a 
eontinuare ad andare avanti 
per quello ehe riguarda l'ora-
rio di lavoro con 1« norme 
regolate da una legge del 1923? 
Oiustamente — si sottolinea 
negll amhienti sindacali — si 
e fatto rilevare nel corso delle 
riunioni della cornmissione 
della Camera per l'lndagine 
eonoscitiva, ehe quelle norme 
derivano da un'esperienia nel
la quale il ritmo di lavoro era 
ancora, in una certa misura, 
controllabile dal slngolo ope
raio o controllato da gruppi 
di operai. Questa condiaione, 
come abbiamo visto, tende a 
acomparire e nel prossimo de-
oannio, acomparira del tutto. 

Dl fronte a questa sltuaaione 
ehe abbiamo appena lnlaiato 
ad accennare sta il oontraltare; 
gli todustrtall per esempio fan-
no saltl di gioia quando le 
statiattcbe dlmostrano one In 
quel dato mese per esempio la 
maJattia profe&sionale, l'infor-
tunio, ia mortallta e legger-
mente dkninulta. Ed e grave 
cbe anche dirigentt delle azietv 

Dolore e rabbia per il gravissimo infortunio 
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Tutto fermo alia Solvay 
per i funerali dei 2 operai 
Ancora riservata la prognosi per il terzo lavo-
ratore coinvolto in una tremenda esplosione 

Nostro lerruio 
ROSIGWANO SOLVAY, 20. 

Tut to fermo oggi ails Solvay per parted-
pare ai funerali di Ugo Becuzu e di Mariana 
Favilli. i due operai morti leri pomenggio 
nella tremenda esplosione deirapoarecchio 
cssicatore dell acetilene ehe ha completamen 
te distrutto il reparlo triehna del aettore fab-
bricazioiu onian.che UE. I.'altro operaio, Ro 
in mo X ôstini. chc si trovava interne ane 
duo \ittime al moniunto (ie.I esplosione nel 
tt'iuati\o di nparare il guasto dell'apparec 
cluo. .ersa tn conduioni molto gravi nella 
rhnica demiatologica dell'ospedale di Pisa 
LI sua corpo 6 u.tionato per il 75 %; I medici 
maoteogono la prognoai riservata. Forse la 
forts flora del giovane potra salvargli la 
vita. Node e giorno Is mogue, sorelle e fra-
talii sono al suo cacenale. 

Ai funerali del Becuzzi e del Favilli, oltre 
ai lavoratori cht hanoo lasctato l'azienda alia 
16.90, sono intervemiti amromistratorL, dui-
genti politic! e sindacali, una lunga coda di 
cittadiiu cbe si e stretta intorno ai funiliari 
dalle vittime. U Becuzsi la»cia la moglie e 
una flglia ia tenera eta. 

Roaigeano e tot to chok. Tra i lavoratori 
ins:em* al dolore a alia costernauone e dif-
fuao un forte senumento di protesta t cu 
lotta. Stamane sui luogtu di lavoro al discu-
teva degli mfortuai alia Solvay: ia media 
aim meea cinque operai sono oostretti ad 
abbaodooare U posto di lavoro. Tempo fa ua 
altro operaio trovo la morte in on reparto 
Solvay. Me la dirasioM dal monopolio ai 
astiaa a BOO rlaoinodatnare aooba aa la 

lotta per la sicurezxa negll ambientl di la
voro, la riduraone dei ritmi e per l'assun-
tione di nuovo peraoojue cresce, come testl-
Oioniano i grandi scioperi dell'aprile soorw. 
All'uscita del turno matUitino abbiamo uisto 
I visi oontratti degli operai. Uno ci ha detto 
cbe il reparto do\e hanno trovato la morte 
\ due operai doveva es&ere nammodernato 
da tempo. 

I tre operai erano pf-r giunta di risorva • 
spesso alia Solvay si iposta, proprio per la 
mancanza di personate, da un reparto al-
('altro. senza a&sicurarjj se gli operai cono 
tcono alia perfezione i maccninan. 

L'esplosione sembra sia avvenula per le 
esalaibni di aceUlena a contatto con l'ossi-
geno. La eommiiaioot d'inchiesta e gia al-
Popara. Commissions interna e comiteto della 
pn»venzione lnfortuai diretto dai lavoratori 
condurtMO I'inchiesta insieme all'autorita giu-
dixiaria i alia direzione della Solvay. 

La causa di fondo, coma deouncla un vo-
lantino diffuso dalle tre orgaoinasionl sinda
cali di categoria della CGIL. CISL e UIL 
(i stodacaU baimo anche inviato un telegram-
ma al prefetto e al mimstro del lavoro). a 
oella carenza deglj organici. 

Un operaio ci ha detto ehe alia Solvay per 
diminuire I ritmi di lavoro e rendere piu 
aicure tutte le conditioni di lavoro aarebbero 
neceasari altri mille operai. Ma la Solvay 
non vuo) tenure nemmeno parlare di questo 
• intanto gli onucidi biaoohi « gll infortuni 
si eoaamano inesorabili. 

Rob«iio B«nv#nutl 

de di stato si facoiano belli 
perche possono dire ehe nelle 
loro fabbriche la situation© e 
migliore. Certo, anche se co
al fosse sarebbe sempre mi* 
gHore rispetbo ad una peggio* 
re. Jnaocettatotfe. Ma vogliamo 
andare piu in la: nelle aziende 
di stato non dovrebbe esiste-
re un solo caso di infortunio, 
di malattia professionale dovu* 
ta ai ritmi di lavoro, all'am-
biente non ig-ienico, Invece co
al non e: in Abrvsao per esem
pio, alia Siemens, azienda a 
partecipazione statale del set-
tore eJettrorneccanioo le operaie 
ehe sono in grande prevalenza 
vengono colpite di frequente 
da malori; alia Celdrt, una vec-
chia fabbrica di ceihilosa, la 
produzione e aumentata di 
tre volte nel corso degli ulti-
mi eimi. Ma nessun operaio e 
stato assunto. Ed ancora: In 
una vetreria abruuese a parte* 
oiparione statale gll impianol 
non sono per nlente modeml 
e lasciano a desiderare dal 
punto di vista iglenico, A Ta-
ranto, alia Cime, azienda a 
partecipazione statale, proprio 
nel gioml scorsl vi sono statl 
del morti sui lavoro. 

La aituazione quindi e ben 
dhrersa da come la vogllono 
far apparire gli industrlaU. 

Le cifre pariano chlaro: re-
cenU raffronti lnternazionak 
pubblicatl dairiRI e dali'ENPI 
dimostrano ch« le situaslone 
infortunistica in Italia e tra le 
piii gravi tra tutti 1 paesl ad 
alto rncboe dl lndustrialissasio-
ne. Sempre secondo unlndagi-
ne delllRI (i daU sono di al-
cuni anni fa) 1 livelll dl as-
senza per infortunio a costa-
no» in termini dl economia 
aziendale ben 261 miliardi Tan-
no. Le stlnie del costo sociale 
del soli infortunl in Italia va-
rlano da 800 a 1^00 miliardi 
l'anno. 

II niostro 
Questo sui piano del costo 

nmonetariou, ma forse ancora 
piu gravi sono le conseguense 
sui piano aociale e sui piano 
famUiare: esaurimentl a ne-
vrosi sono sempre piii ail'or-
dine dei giorno, ci cono molti 
operai ehe a 36-37 anni aof 
frano dl ipertensiom dovut« al 
tipo di vita ehe conducono. 

A cosa si rlduce la loro vi
ta fuon della fabbrica, a co*a 
si nduce la vita della a fami-
glia », questo « mostro sacro » 
ehe tanU) a ciiore sembra sta
re a qut^li antidivorzasti ehe 
sono 1 democnstianl? 

Dl lavoro si muore: e si 
muore non solo per l'lnfortu-
ruo e questo ai padroni non la 
ne caldo ne freddo: si muore 
socialmente, civllmente. E que
sto ai padroni mteniae mot
to perche vogiloito avere un 
operaio ehe non penal, ehe non 
abbia tempo di svolgere atti-
vita politlche, sindacaii, ehe re
ds nella fabbrica una speoie 
di « mamma », ehe nutra per 
essa sentiment! dl « odio-amo-
re » dove rifugiarsi. ehe, in de-
finitiva produce sempre di piu, 

Ma questo interessa sempre 
di piu anche agll operai ehe 
di lavoro mtendono non mori-
re, ehe non vogllono la mone-

tliaaaione dell'infortunio ma tn-
tendono inveoa vlvera. nai Te-
ro aanao della paroia e par que* 
ato aono dlapoati a oondurra 
grandi ed importanti battacUa. 

I AUtMndro Cardulli 

la realta quotidiana 
In Questi gtornt abbtarr.o 

ixirlato a lungo con git espo-
nentt delle varie forte eU rt-
nascita ehe hanno dato vita 
— a partire da due anm fa 
— al movimento per i diritti 
civili prima e poi al program
ma della « democrazia del po
polo » stringendosi localmente 
nei comitati di difesa unita-
ri o raggruppandon, come in 
Inghilterra, attorno all'axsocia-
zxone e alia campagna di so-
Itdaneta irlandese. la sinistra 
vt e rappresentata tutta e la
vora con slancio. L'elemento 
di coestone e la lotta contro 
I'assalto reaztonarto. Tale ce-
mento unitarto si rafforza con 
I'impegno socialista a far pas
sare un obiettivo generale per 
tutta la popoUizione al di lit 
dell'assurdo steccato con-
Jesskmale. 

La speranza di poter awia-
re un discorso nuovo sulla 
scia della pacifica agitazione 
per i diritti civili ha subito 
una grave scossa negli ulttmi 
mesi per la controrisposta di 
inusitata violenza ehe le squa-
dracce degli estremisti della 
destra e la repression* di 
Stato hanno scatenato contro 
la piu semplice domanda dt 
partecipazione da parte iell'e 
lemento sfruttato della socie
ty nord-irlandese. Ma questa 
e una riprova ulteriore di 
quanto sacrosante fossero 
quelle rtvendicaziont e di 
quanta cieca violenza si armi 
lawersario pur di preservare 
lo status quo. 

Lo stato borghese deU'Irlan-
da del Nord e un'entito reia-
tivamente acerba, incomple-
ta, malferma, Creato ctnquan-
t'anni fa su un'ipotesi costi-
tuzionale assai ambiaua (la 
sparttzione di un unico terri-
torto e di una sola nazione 
irlandese) ha vissuto ai mar-
gini sfruttando I'interessata 
sowenzione di tondra (ehe 
ammonta ad oltre cento tut-
lioni di sterlme aU'anno) e 
cercando di aprirsi un varco 
per se stesso nella giun-
gla del capitalismo internazio-
nale creando un mercato in-
terno con le piii ample sol-
lecitacioni e aperolaxioni agli 
investimenti stranieri. II capi
tals estero affluisce, estrae U 
massimo frutto dagli alletta-
m*nU fiscali e dal basso co
sto della manodopera; viene 
poi riesportato sotto forma di 
profttti. II peso della fascia 
dei servizi assistenziali e in-
teramenle sopportato dalla 
Gran Bretagna. La borghesia 
locale ha quindi una diminui-
ta responsabilita rispetto al
ia gestione di un sistema ehe 
non e errato, anche per que
sto, definire « coloniale ». 
La disoccupazlone e alta (la 
massima percentuale di tutta 
la Gran Bretagna), e schiac-
da la mtnoranza cattolica ma 
tocca anche larghi strati di la
voratori protestanti. Special-
mente a Belfast (oltre un 
quarto dl tutta la popolazio-
ne nord-irlandese e concentra-
ta nella capitate) e'e un va-
sto protetariato urbano. La 
condizione dell'operaio prote-
stante rispetto alia perenne 
minaccia delta disoccupazlo
ne. alle difficolta deU'allog-
gio, alia carenza dei servizi so-
ciali, non e dissimtle da quel
la del cattolico. La media del
la paga settimanal* per en-
trambi si aggira suite quindi-
cimila lire doe rimane di al-
meno un 25 per cento infe-
riore alia corrispondente ci-
fra in Inghilterra mentre il 
costo delta vita e pit. o me
no to stesso. 

Questo — mi dice uno dei 
portavoce della Democrazia 
del popolo — e l'elemento con-
creto, positlvo sui quale dob-
biamo lavorare. In Irlanda e'e 
una lunga tradtzione di insur-
rezione nelle campagne. Ades-
so, a Belfast, a Londonderry 
e nelle oltre localtta, vi sono 
le prove di una nvolta cit-
tadina, e'e il segnale ehe il 
letargo di fronte alia vicenda 
politico e al perpetuarsi del 
dominio aristocratico dei si-
gnorotti di campagna e del 
capitani d'industria e stato 
scosso. L'altro dato cruciate 
da intendere e come nell'Ir-
landa del Nord, oggi. vengo
no a coincidere due fenome 
ni: la decadenza ultima del-
I'tmperialtsmo domeslico bri-
tannico con la vtgorosa ripre-
sa del dirttto e deil'aspira 
zione all'autndeterminazione 
da parte del popolo irtande-
se, sia al nord come at sud. 
Fra le due parti del paese la 
di%uguaglianza di sviluppo 
economlco initiate (uno degli 
dementi ehe aveva determma-
lo fra I'altro fatto delta se-
parazvone in due del territo-
rio) 4 andata lentamente 
scomparendo e — ml viene 
fatto osservare — oggi non 
presenta piii un dislivello- i 
due tronconi dell'Irlanda stan-
no ravvtcwandosi, almeno sui 
piano ecoiomico Anche nei 
confronti quindi del ornpp* 
repubblicani e posniolle far 
avanzare una valutazione del
le cose ehe esca dalla stret-
tota del rigtdo nazionalisno, 
una piattaforma dot piii avan-
sola e integrate, un'idea so
cialista. 

L* richiestt delta Democra
zia del popolo e della campa
gna di solidarieta sono arti-
cotcte In sei puntL 1) un va-
mo un voto; 2) un uomo un 
lavoro; S) una famiglia una 
caso; 4) liqutdazion* dello 
Stato dl polma dal nord; 5) 
le armi e le truppe britanni-
ehe non devono tervire a so 
stenere II regime dell'Ulste'r; 
6) autodetermtnazione. 

In Inghilterra la campagna 
di soliaarieta mira a ri$v*-
gUare la coscutnm potitieo-sc* 
date di tuta gll irlandesi sui 
itrrmto d*Oa oomun* batta-
*m par te eoitwteta da m*. 
gliori condUkmi tfl etta. C* 
olfre un mittom* a* Unvoroto-
ri irUmdosi in InghUterr*, 

Emtgrano da decennl alia ri-
cerca dt un lavoro ehe e lo
ro negato in patria. Provengo-
no dal nord come dal sud-
Sanno ehe tn patria le con-
dizioni sono. per ragioni di
verse, estremamente difficili. 
Entrano in contatto, sui suo-
lo ingles*, con Vumttiante con
dizione dell'immigrato. Hanno 
sempre costituito la manova-
lama generiea sui canttert edi-
It, sono sempre stati i sett-

tadmi di seconda classe», gli 
ultimi arrtmti at quah si dan-
no i lavori piu pesanti e le 
paghe piu basse, rradtetonal-
ment* somo nterce-lavoro a 
buon mercato. Sono guardati 
con sospetto o com derision*, 
sono oggetto dl pregiudtzio. H 
riaccendersi della question* 
irlandese li trova pronti a tn-
tendere le ragioni profonde 
della loro condtzione e dello 
stato in cui verse if loro 

se dtviso e oppresso Le 
mfestaztoni a Londra in qua-
stt gtornt hanno dtmostrato 
ehe gli appelh nei loro con
fronti non sono andati per-
duti. la votonta di batterti 
per forzare un mutamento ra-
dicale e liquidare ta camieia 
di forma colonial* cht ha sem
pre soffocato VIrlanda esist* 
e si fa sentire. 

Antonio BroftcU 

Hashish, cocaina e marijuana scoperti in 

un elegante night di Porto Cervo 

Si traffics la droga 
suila Costa Smeralda 

Nella rete della polizia una quarantina di «vj||eggianti d'oro* • Perquisite 
vide, local! e yacht - L'iimzione a mezzanotte al * Pedro's » 

Si prepara alFestate ££.•£:, Ham-
ragai-

za prevldente a, In piano Inverno, ata ore Inters sulla iplaggia 
per prandere la tintarella chs le consentlra di afolgorare tulle 
tpiagge anche In estate. In piano Inverno? Carlo perche alamo 
in Australia, dove I'estate A ancora lontana 

SASSABI, ao. 
Un brtvido glailo peroorre la 

Costa Smeralda. La high so
ciety ehe la popola In queatl 
meal di elegantisslma estate 
e preoccupau piii ehe scanda-
lixzata: 11 fra le ville di ear 
principl e dl attrici In carl-
ca. fra gll alberghl cbe ospl-
tano Margaret d'Inghilterra e 
Lis Taylor, fra le eala e calot
te dove attraccano panfili da 
film in technicolor, e stato 
scoperto un traffico di droga. 

C'e poco da scherzare: una 
clamorosa operazione antidro-
ga * in corso, proprio a For* 
to Cervo 11 oentro della mon-
danlta estiva. Sono state gia 
arrestate sette persone e altre 
trenta sono tuttora in stato 
di fermo. L'elenco degli ar-
restati comprende un maroe-
chino, due inglesi, due Italia-
ni — Domenico Bert*, ventl* 
duerme, di Torino e France
sco Piori, ventenne, dl Sas-
sari — un residente in Costa 
d'Avorio e la moglie ameri-
cana del gestore del night. 
L'operaidone e ancora in cor
so: ebitasionl dl Porto Cervo, 
yacht e residences della fa-
mosa localita e dei centrl vi* 
cini sono perquisiti. 

Tutto e comindato leri se
ra, quando agent! e finansier! 
hanno fatto lrruzions a mee-
sanotte nello elegante night 
«Pedro's», gesto dell'ameri-
cano Peter Rockwell, 40 anni, 
In questi giorni tomato In pa
tria. II locale, uno del «me-
glio frequentati» della Costa 
Smeralda si trova a Llaeie dl 
Vacca. alia periferla di Porto 
Cervo, su una collinetta do
ve sorgo anche I'elegante ell* 
la dl Bettina, la famosa ex m-
dossatrice e arnica del defun-
to All Khan. 

Quando la forza pubbliea ha 
fatto irriverente irruzione, una 
clnquantina dl coppie stava-
no ballando sulla pista iUumi-
nata dalle indiscrete lud aof-
fuse. «Nessuno esca di qui» 
* stato l'ordlne. Poi e cornin-
ciata la perquisizione nel lo
cale e negll alloggl del perao-
nale. Risultato: un bel bottlno 
dl stupefacenti, formato da 
un chilo di hashish puro, e 
altra quantity lmprecisata di 
cocaina e marijuana, o l f e a 
sostanze allucuiogene non an
cora accertate. Mentre la dro
ga partlva per 1 laboratorl del
la polisia scientifica di Caglia-
ri, una quarantina dl persone 
prendevano invece la via del 
commissariato dl Porto Cer
vo, una delle poche costrusio-
nl spartane della ions.. XI Con-
sorzio Costa Smeralda ha dif
fuso una precisasione ehe de-

ttnlsce il night club « Pedro's » 
come impress «indipendente 
non controllata daH'organis> 
zasione ». 

PERU' 

7 piantagioni 
consegnate 

ai lavoratori 
LIMA. 19 

Sette delle otto piu important] piantagioni di 
zucchero del Peru, espropriate il 26 giugno 
scorso in virtu della legge di riforma agraria, 
sono state lunedl ufTidalmente consegnate ai 
lavoratori. Quests propriety, la cui superfl-
cie va dai 9000 ai 32.000 ettari apparteneveno 
sia ad americani ehe a trdeschi e peruviani. 
La famiglia Rockfelier era tntereasata a una 
di esse. In attesa della costitutione delle coo
perative dl gestione prevlste dalla legge. le 
piantagioni saranno amminiatrate da comiUU 
mistl di fumionaii e lavoratori. Annunciando 
la cooasfna, il roiniatro deli'agricoltuTt ba 
detto ehe i diptndenb deUe piantagioni do-
vranno pagare queete proprteU in eenti an* 
nualrta • cht oaat potranno dtaostrtM dl 
esaere eapad iB produrra ma<tio oh* la olaa-
•e padronaje. 

BRASILE 

Briziola 
condannato 
a tre anni 

SAN PAOLO, M 
L'arcivescovo Helder Camera, uno del ptt 

autorevoli e$por»nti delle correntl prograsai 
ste cattotiche del Brasile. * atato violaBae-
mente criticato dal giornale eO Estado da 
Sao Paulo >. 

Riferendoal ad una tatervisU oonceasa dal 
prelato all'< Avvenire > di atilano, 0 quoti* 
diano di San Paolo tcriv* cs» # 11 veacovo di 
Recife usa metodi pubhlieftari per diffondere 
le sue idee » 

Nell'inter vista il prelato diss* ehe 1 panoU 
dell'America latine devono Uberarsi dmllW 
perialismo stma fare uao dj vioasosa, • obe 
intendeva dar vita a un awvamfiio «i 
violentos. 

Si apprende ch* m o m a U m «M «| 
la a, U oognato deU'exi 
nel Brbseia, * stale eoaasaaa«ai « t n 

ta 
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