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NON E REATO OCCUPARE LA FABBRICA 

Assolfe Ie operate 
della «Aeternum» 

Una sentenza i l luminata in mezzo a tanti fat ft di reprec 
s ione in corso nel nos t ro paese II p re to re romano Gabne le 
Cermlnara ha assolto perche <i il fatto non costituisce reato » 
le 66 opera ie e i 2 operai del maghficio Aeternum accusati 
d i « Invas ione di ediflcio » (a r t 633 c p ) pe r aver occupato 
pe r oltro due mes i la Ioro f a b b n c a alia fine del 1968 L occu 
pazione avvenne cont ro le s istematiche violazioni delle leggi 
e del con t ra t t i di lavoro da pa r t e dei s ignon Tudmi i padroni 
del magllflcio di via Cervara 67 a Roma 

H n u m e r o degli apprendis t i e ra s u p e n o r e alia percentuale 
prevista dalla legge, non era n s p e t t a t a la legge dei fanciulli 
e adolescenti ne le n o r m e sul collocamento, non veniva appli 
cato il cont ra t to di lavoro suite qualifiche, non si corr ispon 
devano le giuste re t r ibuziom ne I cott imi La lotta delle ra 
gazze dell Aeternum che e rano alle loro p r ime espenenze sinda 
cali si inaspr l a causa dell 'at teggiamento negahvo del Tu 
dini (che ha ora a earico un procedimento per « a p p r o p n a 
zione i ndeb i t a» per il manca to versamento dei con tnbu t i 
I N P S ) , il qua le d ichiaro al vicediret tore dell Uffie 10 regionale 
del lavoro, do t t Capece, che avrebbe pre fen to hcenziare tut te 
le 160 l avora tne i (ne licenzlb poi di fatto 70) piut tosto che 
concedere la Commissione in te rna I c a n d i d a l della C I 
furono licenziati, invece, immedia tamente In risposta alia rap 
presaglia, le l avora tne i 6&W Aeternum de t te ro vita ad una 
assemblea p e r m a n e n t e nella sala della mensa 

Gli a w o c a t i difensori, Tars i tano Andreozzi, Gianzi Lorn 
bardi, Boscioni, Nocita, Tro t ta e Fontana, hanno sostenuto 
che 1'occupazione della f abbnca scatur l dalla necessita delle 
l avora tne i di tu te lare i loro d in t t i nconosciut i dalla Costi 
tuzione i i p r e to re ha accolto questa tesi assolvendo I 68 ope 
ra i dell'Aeternum con formula piena Gli opera! della « Aeternum » assolti dall'accusa di « invasione di edificio » fotografati net I a pretura di Roma 

Inchiesta suH'Umbria, la terza regione rossa d'Italia 

Terni: le colpe deir industria di stato 
Nella zona, dove sono insediati important! complessi produttivi di base, si registra il regresso non solo 
nell'agricoltura ma anche nell'industria - II « polo » trainante si e ridotto a un grattacielo nel deserto 

Le grandi e nuove lotte all'acciaieria e il ruolo origi nale svolto dal comune popolare 

La tragica 
scomparsa di 

Arthur Adamov 
II celebre drammaturgo si e tolto ia vita ieri a Pa-
rigi - Dal «teatro deH'assurdo» all'impegno politico 

PARIGI, 16 
Tragica scomparsa del drammaturgo Arthur Adamov, 

uno dei noml dl punta delTavanguardia teatrale conlem 
poranea. Adamov si e tolto la vi ta, avvelenandosi, nel 
suo appartamento parigino Non aveva ancora 62 annl, 
essendo nato il 23 agosto 1908 a Kislovodskln, nel Caucaso 

Arthur Adamov se n e andato compiendo quel gesUi che propr o 
ml la seconda pagina del suo rrcente lihro cil memorie CKh annun 
cia come una soluzione piu volte cereata s Ho voluto su cida mi a 
vent'annfl. poi a trenta poi prima dl raggiiingere la quaranljna » 
Imece ]o ha fatto a quasi 62 annl era malato portava inoVlebili 
t segn! del lungo periodo trascorso m ctimoa dove era stato n 
coverato nel 1965 per curarsi dell aleoolismo acuto che con tutte 
le sue complioazionl, lo aveva praticamente distrutto compiendo 
un opera devastatnee commaata fin dalla Riovine7/a 

Flglio di un ncclussiiiw proprietary di pozn petroMen del Cau 
caso con un inlanaa agiata (« ho passato i pi imi anm della m a 
vita attorniato da un popolo di serviton »1 a \ e i a compiulo nil stud 
medl in Svizrera dove lo raggiunse la notizia che le nechezze pa 
terne erano slate confiscate dalla Rivoluzione so\iehca Dal l f i -
al 1924 Vive in Germama poi approda a Pangi dme entra in 
contatto con gli amblenti del surreahsmo Suo padre ehe non 
I espropnazione aveva ridotto sul lastrico ma la sua stessa prodi 
galito si ucrade dl li a qualche anno Dal 1924 Adamov e dunque 
a Parigi frequenta gli amblenti mtellettuali d avansuardia parte 
oipa alle grandi mamfestaziom popolan (una del e quail e per 
Sacco e Vanzettl), assume atteggiamenti anarchic] nbelh s e m e 
ParUcolarmente sigmhcativi ] suoi rapporU con \ntonin Artaud la 
cui vita un poco assotmgha alia sua 

Interoato durante la guerra m un campo di concontramento dal 
quale e pero presto liberate negh anm successui al confhllo in 
comlncia a scrivere per d teatro suo antico amore E 1 suo 
ponodo del i Teatro deUassuido* che Brosso modo va dalla fa 
mlla ai P.mj pons dal 1947 al 1955 periodo che comprende tulta 
la drammaturgia (L tnoosionc La grand? e la piccolo mono? ra 
II professor Taranne. Tuth contro tutti 11 senm dcllo moron) della 
dispenaiione e della solitudine assurda dell uomo ina diamma 
turzia piena del senso della morte Poi c e la siolta di Paolo Pooh 
in cui 1 terra socjah si conflgurano in modo piu nello e n misma 
predommante poi ancora Lo politico deoh mam, Sant Europo 
I! •nnnor modcroto e qmndi il teslo cm \damov affidai a il mi glio 
di se quello che egli nteneva d suo storzo piu nusii to di liberars 
da un teatro immischtato nelle pastoie dell intLtidualismo Pn 
mavera 71 dedicate alia Comune dl Parigi 

Pu 11 periodo tnstissiTO dell 'aggratars, del suo male e de -
tiarnamento m olimoa Uscitone Q c o s e m b r a \ a se non nel fisico 

almeno nello spirito, guanto ecco il suo dramma sull America Off 
l.m.ta ( m P p r S « . t o t o l anno scorso dal Piccolo T e a t o d, Milanol 
Avero inedito. ma pronto per le stampe (dovrebbe usc.re tra poco) 
uno dramma ambientato In Scamtoavia Si l e e renenoif e s U i a 
lavorando a una nuova opera drammatica sul Canak di t.uez e 
quello dt Panama A parte una raccolta di sagg) int olata I n el 
mamlemnt. 1'ultono suo libro uscito e un volume di racconti il 
cui Bio condufiore e 1 amore il mal d amore il sesso mtilo'ato 
Je lis preceduto da L homtite et I enfant preziosa autobiogralla 
in out e rispecchiato tutto Adamov con la sua uman la dolentt 
con tutte le contraddismni tra 1 intellettuale e tl mondo tra 1 in 
tellettoale e so stesso tra 1 mteilettuale e la societa e 'a lotti 
politico verso la quale tutto ll suo e ^ c i e ranona e tende\a di 
sparatamente come ad un ancora di s a \ t z 7 a \e l l inlroduzione a 
suo hbro autobiogtafico Adamov scr i \e « \ e i momenti m ciu il 
tempo stesso si cancolla, una certezza s i iiwio quella di esote 
re » Era nel 1967 Ora una certezza si e d u u J impista per hi 
quella dl monre Era un uomo con tutta la y i venla es Ge ora 
(conliamo di dedicaigh presto un ampio arl icoo uit icoj rispelto 
• wlenzio 

a. I. 

TERNI , marzo 
Contraddizione emblematica 

e segno lampante del distor 
to s u h i p p o economico u m b r o 
6 che propr io nel ternano, 
nella zona dove sono insedia 
te alcune sohde, grosse indu 
s t n e di base si assista al ca-

10 dell occupazione industria-
le, all 'assenza o debolezza 
piu gravi delle Industr ie me-
die e piccole II ternano e 
propr io la zona che in que 
sto set tore — ment re paral 
lelamenfe 1 agncol tura segue 
11 generale process.0 di regres 
sione e df svuotamento — 
mos t ra piu forti segni di in 
debohmento s t ru t tura te 

Dal 1961 al 1968 le aziende 
indus tna l i in questa zona so 
no passa te da 377 unita a 365, 
nello stesso per iodo le azien
de con piu di 6 addett i sono 
passate in tu t ta 1 Umbria d a 
1215 uni ta a 1651 ma le cir
ca 400 aziende in piu sono 
sorte tutte in provmcia di Pe
rugia Abbiamo gi& visto quan-
to sia s ta ta fragile e certo 
non solutiva questa prohfera-
zione di aziende indus tnal i 
(per lo piu di piccole e pic-
colissime dimensiom) nel pe 
rugmo ma e certo singolare 
che nel ternano si sia addi 
n t t u r a andati indjetro n s p e t 
to a una situazione per sua 
natura — come ovunque in 
U m b n a — gia tanto deterio 
rata 

Inutili 
grattacieli 

Ecco qmndi il segno preel 
so della assenza di u n ruolo 
delle Partecipaziom statah m 
questa — come m altre — zo 
ne depresse Perche a Term e 
11 intorno da serapre esisto 
no robuste m d u s t n e di Sta 
to che mai come in questo 
caso appaiono \ e n e p r o p n 
inutili grattacieli nel deserto 
Ed ecco anche 1 mutilita pa 
lese di grossi msediamenti in 
dustnal i q u i n d o la loro pre 
senza non sia accompagnata 
da una polit ca precisa e a 
vasto raggio che lo Slato po 
trebbe impos ta ie efficacemen 
te usando dei suoi s t rumenti 
gia pronti sul luogo crean 
do seconde lavorazioni larga 
mduzione mdus tna l e 

Con grande attesa e speran 
za fu accolta nell ormai mol 
to lontano 1886 la ent ra ta in 
funzione a Terni dei node r 
ni impianti dell acciaieila E re 
da che U si andava a inse 
diare su invito diret to del 
m i m s t m della Difesa di alio 
ra ammiragho Brin Si era 
alia vigiha delle pr ime e scia 
gurate imprese colonial] ita 
hane alia vigilia del p n m o 
governo Cnspi e 1 orgia mill 
t a n s t a commcia \a a u b n a c a 
re la borghesia i tahana Si de 
cise allora di c icare le pre 
messe — in zona lontana dal 
Je frontiere e vicma a sicu 
re fonti di energia quali era-
no la Nera e Le Marmore — 
per 1 autosufficienza nel set 
to re chiave dell industr ia di 
guerra 1 acciaio e cosl Bre 
da scese da Padova dove fab 
b n c a \ a ma tena l e ferrovlano, 
per c ieare una acciaiena da 
gli impianti per quell epoca 
molto modei m e ampiamenle 
iov\enzionata dallo Stato che 
inoltre pi ->v\ede\a a alza 
re una imahcabi le b a r n e r a 
da? iana cont io 1 acciaio stra 
niero Spciarono i l lora le po 
•veiissimp popolaziom rural! 
di veriere mol ' ipl carsi mtor 
no al grande colosso Industrie 
fiorenti rosl come era av\e-
nutn a met i del SPCOIO a To 
n n o e a Milano E ia speran-

za e ancoia a quel pun to 
quasi cento anm dopo 

La Term acciaiene occupa 
a t tua lmente 4600 operai, mil-
le impiegati, 200 capi operai 
Ha una produzione avanza 
t issima e moderna sopra t tu t 
to pe r quanto n g u a r d a la la 
vorazione dei l amienni ma
gnetic! e dell 'acciaio mossi 
dabile Gli investimenti produt
tivi ci sono stat i e al t r i se 
ne prevedono a breve sca-
denza m a quale c r i t eno se 
guono questi investimenti 
(che m par te ono sol tanto il 
pagamento degli indennlzzi 
E N E L alia Term e le t tnca)? 
Fra il 1961 e 11 1968 sono sta 
ti investiti 133 milia^di ma 
sono serviti esclusivamente a 
aumentare i livelli tecnologi 
ci e la produtt ivi ta , perche 
nel f ra t tempo la occupazione 
fe calata di cento unit a Ora , 
ent ro il 1975, si prevedono m 
vestimenti per altri 103 miliar* 
di che dovrebbero provocare 
un incremento di occupazlo • 
ne di quasi mille uni ta m a 
e'e da crederci dopo la p re 
cedente esperienza? E che co 
sa voghono provocare questi 
investimenti? II raddoppio 
della produzione dei lamieri 
m e dell mossidabile <da 125 
mlla tonnellate anno a 250 ml 
la da "50 mila tonnellate a 90 
mila) un aumento considere 
vole (di circa 300 mila ton 
nellate) dell acciaio e dl 150 
mila tonnellate del tondo Ot 
t imo p rog ramma aziendale se 
pure s a r i reahzzato m a cer 
tamente un p rogramma che 
se legittima 1 orgogho dell in 
gegnere Osti d i re t tore gene 
rale efficientissimo del com 
plesso ben poco vantaggio 
procura al ternano depres 
so e in via di senescenza Tol 
ta la Term e tolta la Term 
noss (capitale « Term » e Uni
ted Steel americana, pi esi 
dente sempre Osti) il resto 
delle partecipaziom stata 
li smobili ta Chiuse a suo tern 
po le miniere di hgmte de! 
la Term nello spoletmo abso 
lete di fatto e non piu consi 
derate economiche le azien 
de della Term cbimica a Mon 
toro e Papigno « ridimen^io 
nata » la Cementir nello spo 
lehno E nel frattempo un 
d i n a7iende che come abbia 
mo visto hanno chiuso l bat 
tenti e erano undici medie e 
piccole metalmeccaniche 

Eppui e qui il pr imo Pia 
no Umbro e poi lo Srhema 
prevede\ ano lo s\ iluppo di 

una mdustnal izzazione specia 
lizzata leeata aUe enormi 
possibihta offerte dalla con 
temporanea presenza di in 
dustr ie chimiche (c e anche 
la Plvmer) siderurgiche e me 
tallurgiche di energia elettri 
r a abbondante di una mdu 
stria del cemento Dove\a es 
sere il polo t ra inante proiet 
tato anche — a t t r a \ e r so op 
por tune opere mfras t ru t tura 
h — \ er'JO 1 approdo a ma 
re di Cnitaverchia con la 
« coda » a t t n a della fascia di 
diffusa Industnahzzazione \ e r 
so ovest fmo a Perugia a t t ra 
verso Spoleto e Fohgno Nul 
la di tutto questo e cosl in
vece dei 22 mila posti in piu 
che dovevano essere stat i 
creati in U m b n a nel se t tore 
vndustriale entro il "70 se ne 
sono avuti meno di 5 mila 
E 1 esodo dai campi e s ta to 
largamente supenore a Se 
stesse pre\ is ioni dei piani ela 
borati 

II giattacielo qmndi svetta 
lucido e splendente in mt z 
zo a row e a sassi L o m e 
tano ha \ : s to scendeie la sua 
popolazionp (in undici comu 
ni) da 56 mila a 45 mila uni 
ta in dieci anm la zona I \or 
cia Ciscia e (come quell i di 
Gubbio nel perugino) terra di 

nessuno in ogni senso e tut ta 
1 economia e li re t ta dai t u n 
sti romani del week end che 
in questa autentlca pace ven 
gono a goderM la «seconda 
casa » Ovunque non si fa fa 
tica a nconoscere lo stesso 
\o l to desolato che il Breda 
trovb qui quando vi giunse 
nel 1886 Le speranze nei 
<i p ian i» sono andate in fu 
mo di fronte a una real ta 
in crescente regresso econo 
mico qmndi E non n m a n e 
che la via di una larga e piu 
aggressiva lotta d i massa a 
ogni hveilo Propr io a Ter 
m e nel ternano si hanno 
esempi eccezionalmente signi 
f ica t iu in questi ultimi due 
anm di lotte operaie che 
hanno trascinato e coinvol 
to diret tdmente 1 intera popo 
lazione Innanzi tut to alia Ter 
ni Qui la situazione interna 
e sempre stata pesantissima 
r i tmi d u n di lavoro condi 
zioni gravi per quanto nguai 
da la salute opeiaia spere 
quazioni molt iphcate ad at 
te (circa 1500 «p iazze» di 
lavoro 1 e differenze sensibi 
h fin l operai del s iderur 
gico >j quelh del meccanico 
Tut to questo e stato tradizio 
nalmente aggravato da uno 
stato di i lhberta interno che 
— dopo i ben 2700 hcenzid 
rnenti del 1953 m buona par 
te discriminator! — per an 
ni veniva accettato dal gros 
so degli operai passivamen 
te Infatti alia Term si en 
t ra per raccomandazioni e in 
questa gara per accaparrais i 
il « caporalato » nelle assun 
zioni la s inistra dc non e sia 
ta da meno dai socialdemo 
cratici C e cosl questa singo 
lare situazione GCIL e CISL 
hanno lo stesso numero di 
iscritti , millecmquecento la 
UIL ne ha 800 nelle elezio 
ni per la Commissione mtei 
na perb la CGIL prende 2 160 
voti e sei seggi contro I aue 
della CISL e della UIL La 
uni ta smdacale — malgrado 
forti resistenze da par te di 
qualche smdacalis ta che non 
soleva abbandonare le como 
de posiziom della a guerra 
f redda» — ha cominciato a 
funzionare con la lotta con 
t ro le gabbie salanal i e da 
allora e scattata una nuova 
combattivita a hveilo azienda 
le Si e ot tenuto il supera 
mento delle differenziaziani 
salanali fra sideruigici e mec 
canici e cor le lotte dl au 
tunno oltre agli aumenti , si e 
no t t enu ta 1 assemblea in fab 
b n c a che era stata abolita 
fin dai tempi della Libei i 
zione quando era appena sor i 
ta Oggi ci sono alia « T e r I 
ni » 420 operai comumstl (uno | 
ogni diecn e t e un nua\a 
giornale di f ibbrica fatto m 
teramente dagh operai 

(« Nuova fabbnca »l fmanzia 
to da loro e con corrispon 
denti m ogni repar to 

La svolta 
dell'8 marzo 

Dalla fabbrica la lotta e 
uscita u 'agando nella citla 
creando un origmale rappor 
to con tut ta la popolazione e 
in pr imo luogo con il Comu 
ne II Comune e guidato da 
PCI, PSIUP Sociahsti auto 
nomi (alia Provjncia ci sono 
PCI e PSI ment re il PSIUP 
e nella maggioranza) La gran 
de svolta si ebbe 18 maizo 
dell anno scorso nella g c 
nata dl lotta legionale ui 
bid sciopen sponlanet al a 
( iTemi sludenti nei picchel 
tl per la prima ^olta obittiivi 
che i n \ e s i n a n o diret tamente e | 
insieme lo sv luppo regiona'e 
e la pohtica delle Partecipa 
zioni statah la ^ondi7!orf 
operaia e una linea di piena 
occupazione r forma agrana 
e mdustnalizzazione 

Non un « polverone u m a ia 

indicazione di punti tnterdi 
pendenti di uno stesso pro 
g ramma di sviluppo II Co 
mune assunse in p r ima per 
sona la veste di « s m d a c a t o 
rappresentat ivo » di queste n -
vendicaziom generali e comu-
ni a Roma la delegazione co 
munale e di operai fu ricevu 
ta dal mimst ro Malfatti si 
ap r i una vera e p ropr ia trat-
tat iva che investl punti spe 
cifici dei piani delle Parteci-
pazioni statali e che fu solo 
un momento della lotta Lot
ta che infatti e contmuata -
e anche a livello delle cam 
pagne, con il nuovo rappor to 
fra Conferenze ag rane , comu 
ne e aper tura di trat tat iva c i n 
Entj e governo — durante 
tut io l au tunno E quando a 
Term tentd la manovra di 
por ta re i form dello accia 3 
mossidabile negh stabiUmenti 
della Te in moss (a meta p n 
vata come si e detto) quella 
« t r a t t a t n a » funzionb e pr > 
pr io nei momento piu caldo 
dello scontro autunnale la m-i 
novra fu bioccata forse enn 
danno azienda e per la l e 
mnoss c he lavora 1 acciaio 
mossidabile della Temi fe ^ ip 
i form li avrebbe voluti in -a 
sa) ma cei lo con \anidg_ ) 
delle Partecipaziom Statali 

lie s t a i an J ri i i t l i alhnean 
do a vantaggio di un gruppo 
a capitale misto un loro pa 
t nmon io 

Un clima 
nuovo 

Ora 1 clima aziendale e po
litico e cambiato, a Term e 
per esempio 1 ultimo bilancio 
comunale e s ta to votato an 
che da! PSI « a sottolmeare 
il grande sigmficato un i t ano 
delle lotte di autunno » E il 
valore di questa nuova real-
la e tanto maggiore se si pen 
sa nhe ancora pochi giorm fa 

la Giunta comunale dc di R e 
ti (il feudo di Malfatti) s 6 
nf iu ta ta perfmo di comoca re 
il Consiglio comunale per esa-
m m a r e i d r a m m a t i n pr > > 
mi degh operai della locale 
SNIA Viscosa in lotta da t i e 
setfimane 

Comune vecchio e comu 
ne nuovo ovunque commcia 
a venire in luce che la diffe-
renza non e di etichette po 
htiche A Perugia ment re al 
Comune uno stanco centro si 
n is t ia scartabeila fra i t ibn 
contabih per far tornare i 
contl, la Provmcia offre i n 
sul tato s t iaord nar o dell espe-
i ten/a dell Ospcdale psich a 
t nco , a Term ment re il co 
mune si mette alia testa de 
gli operai e delle masse la 
v j r m i c i je w a n e ammini 
straziom di t ipo arcaico e con 
seivatore si chiudono m 'o rno 
ai problem! della fontanel-
la dellant-olo Non s \oglio 
no tare meschme cont iappo 
s zioni ma solo si \uule n 
U.\ n e ! u ^ p t i u t ilfrc n o i ra 
due mod: diversi di concepi 
re negh anm s e t t m a il rap 
por to Cia ente locale e popo 
laziom lra lotte d) classe e 
riforme 

Proprio in Umbna ci sem 
bra che questa sia 1 un ca 
possibile s t rada per lme r t i r e 
la tenden?a e a ^ u a r e la sal 
\ezza della regione le lotte 
dal basso la ro t tura di \ ec 
chi schemi istituzionah la li 
q nda / liif di ogni les duo di 
raunicipalismo e di chenteli 
smo Per l a l t r a \ a — quel 
la delle « terze Italie » e del 
le rarcomandazioni ai m m i s l n 
— non si a r n v a ad altro shoe 
ro che a quello della rasse 
gnazione d fronte alia dura e 
impeiat \ a pian ficazione ca 
piralistica cui 1 Umbr a s e n e 
sempl cemente cosl come e 
ndo t t a 

Ugo Baduel 
H \ E Gh altn sen , snnn 
ifafi fuhh can 18 11 12 13 
14 Maizo 

Programmi Rai-Tv 

TV nazionale 
9,30 Lezloni 

Inglese biona educazio 
ne civica letteratura gre-
ca Industrie agrane 

12,30 Antologia di sapere 
Le ore dell uomo 6a pun 
lata 

13,00 Oggt cartoni ammati 
13,30 Teleglornale 
15,00 Replica delle lezioni 

del mattino 
17,00 Poly e le s e t t e stel le 
17,30 Telegiornale 
17,45 XII Festival dello 

Zecchino dOro 
18,45 La fede oggi e 

Conversaz di P Mariano 
19,15 Sapere 

Un secolo di industria in 
Italia a* puntata 

19,45 Telegiornale sport 
Cronache Italians 

20,30 Telegiornale 
21,00 Requiem per un 

p e s o rnassimo 
Teledramma di Rod Ser 
ling Regia di Mauri7io 
Scaparro Vittono Sampo 
li Andrea Checchi Maria 
Grazia Francia Massimo 
Foschi, interpreti Rod 
Serlmg e tra gli auton 
dei teledrammi amenca 
ni degh anm cinquanta, 
quello che si e piu inte 
ressato di persona ggi e 
ambienti non « domestici » 
U teledramma di stasera e 
essenzialmente il ntratto 
di un pugile alia fine del 
la sua c a m e r a e ta sua 
onginahta sta nel fatto 
che Serling desenve que 
sto uomo non come un 
classico relitto ma come 
un individuo che nono 
stante saa ndotto a peza, 
non ha perduto il nspetto 
di se stesso e ia volonta di 
nfarsi una vita 

22,15 Peru t'ombra del 
Gattopardo 
Servizio speciale di Ro 
berto Savio e Nino Cn 
scenti 

23,00 Telegiornale 

TV secondo 
10,00 F i l m 

Per Roma e zone co l legate 

19,00 Corso di tedesco 

21,00 Telegiornale 

21,15 Quando I uomo 

scompare 
Seconda puntata della m-
cluesla di Fernando Anna 
h testo di Mino Mom 
celli, sui popoli primitivi 
emarginato e progressiva 
mente distrutti dall espan 
sione della « civil ta mdu 
s t n a l e * borghese In que
sta puntata 1 inchiesta si 
occupa della sorte degli 
indios dell ^mazzonia 

22,15 Juliette Greco 
II recital e stato registrato 
reienlemente al Lirico di 
Milano ia Greco canta 
canzoni vecchie e nuove 
del suo repertono con il 
suo mdubbio mestiere, an 
che se, forse con una 
« canca » minore di quella 
del tempo nel quale ella 
era la « musa dell esisten 
ziahsmo v 

Radio 1° 
C Ion tale radio- ora 7, 8 10, 

12, 13, 14, 15, 17, 20 , 23 4 0 , 
6 Corso di lingua inglese 6,30 
Mat tut ino musicals, 7,10 Mu 
ftica stop, 8,30 Le canzoni 
del matt ino, 9 Vol ed m, 
11,30 La Radio per la Scuo-
le 12,10 Conlrappunto. 13 15 
Adriono Ce I en tano, 14,16i 
Buon p omen agio, I S Pro 
gramma per I rag a m 16 20 
Per vol giovani, 13 Arc i 
cronaca, 18,20. Canioti l a mu 
Bica per l u t t i ; 18,35- Ital ia 
che lavora, 18 45 Un quarto 
d ora di no vi ta, 19,05 Glra 
dlscc 19,30- Luna-park, 20,1 Si 
Suonano le orchestra di retta 
da Raymond Lefevre, Xavler 
Cugat e Quincy iones, 21 
Fidelio, muska di Ludwlg van 
Beethoven Direttore Leonard 
Bernstein 

Radio 2° 
Giornale radio oro 6,30, 

7,30 8 30 , 9,30 10 30 , 
11.30, 12 30, 13 ,30 , 15 30 , 
16,30 17 30 , I B 30 , 19 30, 
22 , 24 , 6 Prima dl cornlrt 
ciare 7 43* Bihardmo a tem
po dl musical 8 40 I prota-
goni t t i , 9- Romantics; 10* V i 
ta dl Beethoven, 10,15: Canta 
Pino Donaggio 10 35 Chiama-
te Roma ' 1 3 1 ] 12 10 Trnsmls-
t ion l regional! 12 35 O u e l O 
6 i , questo no, 14 Come a 
perch6 14 05 lulte box, 14 30) 
Trasmissionl regional!! 15 ,03 : 
Non tut to ma di tu t to , 15 ,40 : 
La tromoa dl Nmi Rosio, 16-
Pome-idiana, 17,35- Clatse 
unica 17 55 Aperl t lvo In mu-
•ica 18 40- Staiera alamo 
ospit l di , 18,55- L» clasiV 
dra 19 20 : a Comr vl ho 
•mnto », 20 ,10 ' Forma ta RHI-
Bica, 2 1 : Cronache del Met-
zogiorno; 21 ,15 Novi ta; 21 ,40 • 
Le noi t re orchratre dl muiiea 
leggera, 21,55- Control-ice, 
22,10- Appjn tamento con Bee
thoven; 22,43 A piedl nudl 
(V i ta di Isadora Duncan). 

Radio 3° 
Ore 9,30 La Radio per le 

Scuole, 10- Concerto di aper
tura; 1,15: Mui iche itallane dl 
oggi, 1,45- Li r I ehe da camera 
spa-mole, 12,10 Una atorla del 
Movimento Sod el lata interna-
t ion le , 12,20: It lnerart operI*t i 
er II pr imo Rossini; 13i In 
te rme i io , 14. Mo l ie he per atru-
menti a Itato 14,30- I I disco in 
vetrina 15,30: Concerto alnfo-
mco dtretto da Euyene Orman-
dy, 17: Le opinion! degli a l t r i , 
17,10 Corso di lingua ingle
se, 17,35: Corso di i t o r ia del 
teatro, 18: Notlzie del Terzoi 
18,45 I I seato continents 

Controcanale 
U4 FINE DEI BORBONI -

St nota astai tpesso una con 
traddizione negh miton degh 
•tceneggiah ttorici feleuisiui c« 
che nei mtghort da una parte, 
emerge la tendenza a mettere 
id luce il moco delle forze po 
htwhe e ad anahzzare, a voile 
anclie le radici sociah degh 
aotenitncntt dall'altra, si a i 
t e r te la continua tentaz\or\e di 
operare sal piano dell'aiwltsi 
psicoloffica alia costruzione del 
perwnaggio e del « caratiere » 
Parliamo di contraddizione per 
che le due tendenze entrano in 
eonfhtto sul piano deUa condot 
ta narralwa lo t'orzo di co 
flruztone del persouaaaio singo 
lo porta ^pesso !o •srenpaoiolorp 
o peraYre rfi i is(n 1 uiveme del 
quadro P a wffei mai i sit stttw 

loni e detlaah che hanno il 
tapoie drV mud Into I anahsi 
psicoloQica OJ i tamenle assai 
mu arhitraiw drll analisi stim 
co pohtica fimfee poi spesso per 
n earp un protagomsta e per 
tnnhn qli un unportanza e un 
l>e>\o che prevaricano, agh oc 
rlii del teletpettatore tutto i! 
re^io di modo che si mchia rii 
1n> nare nell ainbito della itoria 
tafia dagh « eroi •» \aluralmen 
ip una iinteii tra le due ten 
den-'c sarebbp po^wbile ma al 
lora oqm gesto e ogni battuta 

dfi personagg] doirebbero es 
sere assolutamcnte jummnah 
pematt e cotUwh come cypres 
sione riiohdwa delle mille %pm 
te operanh a htello ideologxco 
politico sociale, di costume e 
queito e molto difficile 

Ci tembra che la prima pim 
tata del nuoi o •tcetipguialn di 
hucio AIanJiro Nipol 1360 la 
fine dei Bmhom abbia mamfe 
slafo ancfi es^a la conttaddizia 
ne che abbiamo detentfn so 
piattuto nella parte cntra^e do 
mmala nettamente dal permit 
nagoio di hiancp'icn 11 Mnnda 
ra ha n itato P vew oqm ten 
lazione rptorica e la pur dif 
fu^n tradizione macchtettitUca 
f\onta aflonio alia fiouin di 
Francitchielln ma la dmettiio 
tie « domettica » e ah accenU a 
io\te pericolotamente mchn a 
dn entare pateUci hanno con 
lento a questa parte un anda 
mento da commedia borghese e 
hannn fuuto a momenti per far 
(inncidcie hnfeia ticenda sfn 
uta cot dramma personale del 
re Su gucta strada non ci si 6 
saliati da scene e battute con 
lenzionah (ncordiamo la cola 
zione del re e della reqma il 
dialogo tia la ipgtna madre e 
il capo della pohzia) e da lun 
gagoim che hanno dannowmen 
te rallentato il rttmo della nar 

iQ2ione 
Wessandio Bla^cin pur rt/ln 

tando oqm compiacimento c nt 
lando puntinhaiamci te gh alto 
n e Vambtetitaztone non & nu 
seito a cancellate que la deho 
lezza della Tcncnaiafina Tut 
tai ia si dpi p a hn e allc-'tip 
ma misuia dell atto e Bmno Ct 
7iiio sc la caduta non s r fat 
ta clamomsa E nrVn p inin 
paite c in fiifie le equen P 
conclusit e coiminquc c'i< B!a 
iptti ha mamiestato nuqln le 
•me grandi capncila lalon v/n 
do ossai bene la ice neon af}iia 
che gin ma \it a 
andampnto coiale un rifnn ser 
co p si giaiaia molto ddla 
sfniMum per « quadn •> meres 
sta amcchita da nitPiustc rfi 
rette con i pusonaooi SCPHP 
come quella dil consta 10 do 
ministn o come Quelle delle an 
liberie operate dalle auardie 
rrgie o sop)aftutto come quel 
le sulle leazioni popolan al n 
pristmo dello Sfatu/n (nelle qua 
h affioraia un mt••Ihqente ana 
hsi di classe) K.'QUO di grande 
efficacw anche grazie alia fo 
toarafia di taqlio ciowsfico di 
Mario Capiutti \el comples\n 
dunque un w>z\o aperto e pro 
met! ente 

g. c. 

Statistiche della criminalitd 

Un omicidio 
in Italia 

ogni 12 ore 
Z Due omicirli al giorno questo il dato pui impressionante 
- forn to da l l l s t i t che ha pubblicato le statistn.be sulla cumi 
Z nal ta in I n l n 
• 1 dati ol iborati dall ibhtuto di statistics ri\elano anche 
- che si tuba dt mu e che le rapine sono in aumento 
1 Net I'M i furti sono stati 4(H2J) Nel 19119 sono aumentati 
2 do) if) H per ctnto cioe di quasi 90 mila casi E quasi tutti 
Z fill auton *ono nmasti e uccel di bosco » I furti i cui auton 
~ MI io sl iti indn iduiti sono risultati 39 623 un decimo del 
- toiale b i denunciati per questo icato sono stati GO 1 Jo di 
Z cui 14 506 a \e \ano meno di IB anm 

Nel 1969 i furti nmasti iinpuniti nspetto a quelh dell anno 
Z precedent? sono aumentati del 21 per cento Gli omicidi sono 
Z slat] ne! 1968 &J3 In altri termini quasi ogni gioino ci sono 
- s u n due dehtti I delitti impumti sono stati 66 Nel 1969 
Z questo dato ha subito un incromento del 4 7 per cento 
- Comunq ie n l e \ a 1 Istat si e ben lontani dalle cifre di 
Z otto arm fa quando gh omicidi \olontan furono 1351 EYangia 
Z do )0 frangia stanno cadendo anche i pregiudi7i p u tenati 
- c (iolitu allordme del gioino qualche anno fa sono pratica 
Z mente scomparsi dalle statistiche 
• Gh inFanticidi per onore che nel 1962 erano poco meno 
- di 100 sono stati nel 68 !2 e lo scot so -inno i' 26 1 per cento 
™ in meno Le losioni e gli omicidi colpo-,1 >;ono dimiuuiti 
- i spctto all anno prccedente del 7 2 per cento le pnme e 
Z aumuitah del J6 i i secondi Nel 68 gli omicidi eiano sl Ui 
- oOli e le lesioni colpose Sl 397 

: Percentuali alte nelle rapine 
Z I e percentuali piu alte nlevaie nei reati commessi lo 
~ scot so anno si sono T\ute nelle rapine aumentate — sempre 
- n petto al 6K — del 4) i per cenlo Nel 68 Ie rapine com 
Z plc-su amente erano sl itc 3708 di cm 1471 di autore ignoto 
- Ntl 69 anthe le (xrctiiUnh di tali reati nmasti impuniti 
• bono -aumentate del hi 6 pei ctnto 
Z I rei t i di adultenr \iolazione deuli obbhphi famihan 
- e m a h r a t l a m e n t n t a n n ^ l i snno n o t e \ o l n i c n l t d ni nu t i 
Z N t l <>H erano st Ui 147 477 nel lo s to rso anno ne sono s u n 
Z ' L L i it 1 0 ) per cento in meno 
Z Iri u n d t a di sostinz* dl meritKU n) i genu ne sono dtnn 
; m u dtl il prr cento Ri a^sceu i \ uolo sono still enussi 

n i igion* d( 1 12 per cento in mono ntl (j't 
Z l n dato n i n e sinte e sinpolaie lunienlano i bin a 
Z rolt en con eta nfer ore ai 18 anm Nol (9 sono stall denun 
- CMII 13 Rovan 
Z Sul totale dei drhtti l furti inc h i o por oltie il r>0 per 
- cento e tra i rei t i ri autore ien< lo 1 nr denza de furti 
- raggiunge il 90 per cento 

Lui 68annl, lei 35 

Sgozza 
la moglie 
davanti 

agli ospiti 
BERGAMO 16 

Reso pazzo dalle gelosia, 
Giovanni Cadel dt 68 anrt 
ha ucciso la senrsa notte I a 
moglie Rosetta Mambret t i di 
35 anm, a colpi di falcetto al 
collo Subito dopo 1 uomo si 
e dato alia fuga ed e s ta to 
a r res ta to soiO s tamane lungo 
la s t rada provinciale da una 
pat tugha di carabinieri II Ca 
dei e la Mainbrett i si erano 
sposati alcuni mesi fa e da 
allora, fia loro vi erano sta 
te continue bti La donna 
msieme al m a n t o accudiva 
al b a r di loro p r o p n e t a II 
deht to e ^vvenutn proprio do 
po che la donna era r isabta 
in casa dal bar insieme a due 
cugim Tut t i a Vigolo il pic 
colo comune a pochi chilome 
t n da Sarnico sul lago d Ispo 
dove i due abitavano sape 
vano delie loro liti L a l t r a 
sera comunque erano appe 
n a passate le t re quando la 
donna e sahta in c a s i con i 
parent! e poco dopo ment re 
tutti scavano m a n g n n d o in 
to rno alia tavola e m m a i o 
il Cadei che si e ia alzato da 
letto e aveva impugnato un 
falcetto 

In preda ad una furia se 
vaggia 1 uomo e t n l i i t o nt i 
stanza dove l i mag it st i\a 
comodamente seduui e i h i 
aggredna Pr ima clip quale u-
no potesse m t e n e m r t il Ca 
dei ha u u i s o la moghe col 
pendola piu volte nel t ^llo 
Poi 6 fuggito e solo s tpmane. 
appunto , 6 s ta to a r res ta to 
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