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Un documento che Governo e Campidoglio volevano tenere segreto 

II cemento della speculazlone edllizia ha Inghiottlto quasi tutti gli angoli caratteristicl di 
Roma. Palazzonl di otto e dieci piani dove prima c'erano parchi e prat i : uno scempio che 
e stato duramente condannato dal Conslgllo superlore del LL.PP. 

Un anno fa spariva Marco Dominici 

I genitori lo 
cercano ancora 
II bambino di 8 anni usci dall'oratorio salesiano Don Bosco 
alle 17 del 26 aprile 1970 — Vane tutte le indagini della po-

lizia e dei carabinieri — « Per noi Marco e ancora vivo » 

Un mistero che dura da un 
anno. Un bambino di 8 anni 
scomparso da uno dei quartie-
ri piti popolari di Roma, Cen-
tooelle. come se la citta .o 
avesse lngoiato. II bimbo — 
Marco Dominici — uscl dal
l'oratorio don Bosco alle 17 
del pomeriggio del 26 aprile 
1970. I genitori lo attesero in-
vano, poi lo cercarono per 
tutte le strade del quartiere, 
telefonarono agli amici. Inline 
denunciarono la scomparsa al
ia polizia. Le ricerche — af-
fannose, con la partecipazione 
di centmaia di agenti ed an-
che di civih — non approdaro-
no a nulla. Marco non e stato 
piii trovato. I genitori crede
nt} che sia ancora vivo. 

E' come se tutlo si fosse 
fermato in casa Dominici Do-
mani, sara trascorso un anno 
da quando Marco e scompar
so, eppure I'attesa di un suo 
ritorno nella famiglia e an«.o 
ra la stessa. Certo puo sem-
brare sirano: un anno e lungo, 
la gente si da pace, tutto pas-
aa. Ma in casa Dominici, una 
volta tanto la saggezza popo-
lare ha fallito. Entxando nel 
piccolo appartamento in via 
dei Ciclamini, si rimane ango-
sciati, mcreduli quasi, di fron-
te airatmosfera Uguale, iden-
t:ca a quella di un anno fa. 
Gli stessi sguardi smarnti, 
della mad re e del fratellino 
che a lugho avra cinque anni: 
la stessa faccia indurita del 
padre. Roberto, che lo conti-
nua a cercare con un accani-
niento che ormai e dispera-
sione. 

Tutto come prima; anche se 
• trascorso un anno, anche se 
ai 'ooniugi Dominici e nata 
un'altra bambina. Barbara. E* 
nata il 28 marzo scorso pochi 
giomi prima che Marco com-
pisse il suo oUavo complean-
no. «Si li ha compiuti il 5 
aprile gli otto anni. Marco i> 

f>recisa la madre, mentre al-
atta la bambina. « A chi so-

miglia?»: Roberto Dominici 
ammutolisoe ma alza gli oc
chi verso un grande ntratto 
che sta sulla sommita della 
librena. E' un ntratto di Mar 
co, straordinariamente somi-
gliante. « I/ha fatto un sacer-
dote — sommessamente sen-
sa alzare gli occhi dalla bim-
ba. Paola. connnua — e il boz-
zetto di un affresco che si tro-
•a nella chiesa di S. Felice. 
Sopra e'e scntto "ritroviamo 
Marco!" ». 

Le indagini continuano a ri-
lento. L"unico che ancora con-
tinua a cercare senza inter-
ruzione e il padre. Ogni matu-
na si alza e va In cerca di 
indlzl. Poi comunica le sue 
scoperte alia polizia. • Ma la 
polizia dice sempre che sono 
false piste. Loro pert si muo-
vono con una lentezja esa-
sperante. Da quando e stato 
scoperto quel prete che mai-
trattava 1 bambini la, all'ora-
torlo, ancora devono fare una 

Srquisizione seria all'lntemo 
ll'edlflclo. 
1 La speranza che Marco sia 

t i to e che sia stato preos CM 

qualcuno, e sempre viva. La 
ombra di "quel disgraziato" 
e sempre presente; se faccia-
mo cosl, forse si commuove e 
"ce lo riporta". Non vole-
vo neanche che si sapesse che 
mi era nata questa bambina, 
quello che mi ha preso Mar
co potrebbe dire: "Ecco ora 
ne hanno anche un'altra, che 
glielo nporto a are Marco?"». 
Roberto Dominici sembra qua
si attendere una risposta a 
questa assurda domanda. 
«Sto quasi impazzendo. Le 
abbiamo pensate tutte, le ab-
biamo fatte tutte, ma tanto 
io non mollo ». 

Paola Dominici, la madre, 
non si e piii ripresa da 
« quel » giorno. Anzi. L'aspet-
to ancora piii sofferente, il vi-
so piii lira to, gli occhi sem
pre smarriti. «t Tutti sono con-
vinti. ormai, prosegue Rober
to, che Marco sia vivo. Se 
non lo fosse a quest'ora lo 
avremmo ritrovato in qualche 
posto. Per questo continuo a 
cercarlo, continuo a non an-
dare quasi piii a lavorare. Non 
ml importa se sono quasi sul 
lastrico. Quando Marco era 
ancora con noi avevo comln-
ciato a ingranare col lavoro, 
ma ormai non ml interessa 
piii nulla. Soltanto ritrova-
re Marco. Per noi la vita nor-
male e finita e loro ne sono 
convinti come me ». 

Fabio. a piedi scalzi. in pi-
giamino, si alza di nuovo. 
Toma poco dopo con una car-
tolina. Ce una bambina sor-

ridente che fa il bagno. Dletro 
e'e scritto: «Barbara Domi
nici, via dei Ciclamini. Tanti 
bacioni a te, Fabio, mamma e 
papa, vostro Stefanino ». E' di 
Stefano, l'altro figlio di sette 
anni, che, « quel giorno » era 
a Viterbo dai nonni, ed ormai 
e rimasto 11. «Che lo faccio 
tornare a fare?» mormora 
sconsolato Roberto. «Dovrei 
anche camblare casa — conti-
nua — lei va sempre all'arma-
dio a mettere a posto le "sue 
cose"; dovrei portarla a spas-
so, ma poi, magari incontria-
mo gli amici che ricomincia-
no a parlare di Marco e sem
bra quasi ci rimproverino per-
che cerchiamo di dimenticare 
per un attimo quello che e 
sempre fisso nella nostra men-
te». 

Barbara ha finlto di man-
giare e ora singhiozza debol-
mente. «Si, anche Barbara 
non e venuta certo per sosti-
tuirlo, ma avevamo bisogno di 
qualcosa che distraesse la 
mente da quella che ormai e 
diventata una fissazione. Lei, 
la piccola, almeno riuscira a 
vivere senza pensare al fra-
tello che non ha mai cono-
sciuto ». 

Paola Dominici, in silenzio, 
ha Iasciato la stanza. E' an-
data ad addormentare la pic
cola. Fabio continua assorto a 
far correre le automobili sul 
tavolo. Roberto Dominici e 
tomato silenzioso. 

Ma tilde Passa 

E SALTATO IL PIANO REGOLATORE 
Un preciso atto di accusa del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - Pesante requisitoria contro la giunta 
di centro sinistra - Confermate le critiche dei comunisti - Non si e mosso un dito contro l'abusivismo - Le aree 
destinate al verde, alle scuole; ai servizi, inghiottite dalla speculazione - II gonfiamento del centro storico 

Robtrto Dominici con i l bomt to dtl ritratfo dtl frotcllo 

II comune di Roma e sot-
to accusa per il sacco urba-
nistico della citta. Questa vol-
ta a puntare il dito contro 
l'amministrazione di centro. 
sinistra e il Consiglio supe
riore dei lavori pubblici: una 
requisitoria pungente. con 
accuse pesanti e gravl e sta-
ta espressa dall'importante 
organismo in un ampio do*. 
sler (250 pagine) rimasto fi-
no ad oggi nascosto negli uf-
fici ministeriali e capitolini. 
II motivo del top secret im-
posto all'esplosivo documento 
e molto semplice: il 13 giu-
gno si vota a Roma per il 
rinnovo dell'assemblea capito-
luia e non si voleva che le 
accuse e le critiche che i co
munisti, i sindacati, le asso-
ciazioni culturall muovono da 
anni al Campidoglio per la 
caotica gestione urbanlstica 
della citta collimassero con 
quelle di un «organo uffi-
ciale». Nonostante il massi-
mo riserbo siamo venuti in 
pnssesso del dossier e per 
questo possiamo oggi rivelar-
ne l particolari. 

L'atto di accusa e stato for-
mulato in occasione del voto 
espresso il 20 settembre 1970 
dal Consiglio superiore dei 
lavori pubblici sulle variant! 
proposte dall'ammlnlstrazionp 
capitolina al piano regolatore 
della citta. In quella' occa
sione vennero mosse una se-
rie di accuse al Comune che 
vennero successivamente con
densate in un documento ao-
prontato nelle prime settima-
ne dell'anno. Le modifich" 
apportate al PRG si resero 
necessarie per adeguare il 
piano, che risale al 1962. ai 
nuovi rriteri urbanistici sta-
biliti appunto dopo il '62. I.o 
esame delle « variant! » ha ov-
viamente portato anche alio 
esame del piano resolatore e 
della sua gestione. Le conclu 
sioni a cui e pervenuto il 
Consiglio superiore dei LL. 
PP. sono tali da far arrossi-
re qualsiasi amministratore 
serlo: il sacco urbanistico di 
Roma, voluto dalla specula
zione edillzia e sulle aree 
proseguito indisturbato con 
la complicita delle giunte ca-
pitoline, in barba a ogni nor
ma o legge. Dice fra I'aH'-o 
il documento nel suo llnguag-
gio tecnico: 

« I ritardl nella esezuzione 
dei piani partlcolareggiati 
hanno senza dubbl contribul-
to al gravlssimo estendersi 
del fenomeno dell'abusivismo. 
Parte non indifferente del 
territorio comunale — segna-

' tamente le aree • periferiche 
destinate al PRG a verde, 
a servizi pubblici o ad altre 
destinazioni che ne consentl-
vano una immediata utillzza-
zlone edllizia da parte del 
privatl — e stata abuslva-
mente frazlonata, urbanlzzata 
(sia pure in termini precanj 
venduta a piccoll "utlllzxato-
ri" e parzialmente edificv 
in dispreglo a qualsiasi nor
ma e procedura, senza,che s< 
manifestassero interventi ca-
pacl di incldere sulle can 
del fenomeno. Lo stesso abu-
slvismo edilizlo delle perife-
rie — che si conflgurava, tem
po addietro, come fenomeno 
generalmente legato alia ne-
cessita, da parte dei ceti piu 
poverl della popolazlone, dl 
prowederai un tetto — sem
bra declsamenfe awlato a 
cambiare caratterlstiche e 
sempre piu spesso si presen-
ta come un abusivismo det-
tato precipuamente da mo
vent! dl illecito guadagno*. 

Una gestione 
fallimentare 

Lo scempio del territorio 
comunale di Roma e dovuto 
principalmente all'abusivismo. 
Si calcola che un buon ter-
zo della citta sia stata lottiz-
zato ed edificato in dispre-
gio a qualsiasi norma e pro
cedura "senza che si mani
festassero interventi capaci dl 
incidere sulle cause del feno
meno". come scrive il Consi
glio superiore dei Lavori pub
blici. Per questo motivo, nel 
documento. e stata posta par-
ticolare attenzione all'abusivi
smo. Ma la reauisitoria non 
si ferma qui. 

Sulla gestione del piano re
golatore le accuse sono altret-
tanto pesanti e documentate. 
Esse partono da tre afferma-
zioni di carattere generate: il 
disegno originario del Piano 
regolatore e venuto a modifi-
carsi. la successione dei tem
pi di esecuzione e le scelte 
di vriorita non hanno segui-
to la logica richiesta, i ritar
dl subiti hanno contribuito a 
determinare situazioni parti-
colarmente gravl e preoccu-
panti nello sviluppo della 
citta. 

Aspro. a questo proposito, 
e 1'attacco alia cpolitica* dl 
«gonfiamento delle cubatu-
re» (sopraelevazioni, ampia-
menti. costnutioni non pre-
viste nel PRO) e degli inse-
diamenti nelle zone central! e 
semicentrall della citta. A 
questo proposito. il Consiglio 
superiore del LLPP. non esl-
ta ad accusare il Comune di 
Roma di violazione delle nor-
me di attuazione del Piano 
regolatore. Dice testualmen-
te il documento: 

• Spesso i competent! uffi 
cf comunali nel rilascio delle 
aatorizzaxioni edflizie si atten-
gono ad interpretazioni che 
non sono conform! alio spl-
rlto ed alia lettera delle nor-
me. Uno degli exempt pfft ri-
levanti e costitalto dalla nor-
ma relativa alia zona B, che 
il Comnne appllca. ad awl^n 
dl questo consesso. hi mi
n i m enntrastante eon I cii-
terl Informatori della norma 
medesima. Occorre qnlndl ri-
chiamare II comune ad una 
comtta applicazlone dells 
norms In parols ». 

Chiara e anche la denuncla 

delle conseguenze dl questo 
modo di procedere del Cam
pidoglio: 

« Si e avuto — dice 11 docu
mento —. nel vastl quartlerl 
circostantl il centro storico, 
un notevole aggravamento del 
pesi cdilizi e conseguentemen-
te delle attivita, del trafflco, 
della Bituazione dei servizi e 
delle general! condizionl di 
abitablllta ». 

Quando, nel 1962, il Con
siglio comunale adottb, tra 
squilli dl osanna di tutta la 
stampa governativa. il nuovo 
piano regolatore di Roma, so
lo la voce dei comunisti si le-
v6 a criticare e a condannars 
11 fatto che il « magniflco » e 
« progressivo » piano dell'allo-
ra trionfante centrosinistra. 
vincolava a servizi pubblici 
e a verde una estensione com-
plessiva di territorio assolu-
tamente insufficiente alle e-
sigenze della cittadinanza. La 
critica e la lotta dei comu
nisti e delle forze democrati-
che che intendevano il valore 
di una battaglia tesa a sot-
trarre aree alia speculazione 
edillzia per destinarle agli in-
soddisfatti obblighl dl scuole. 
servizi di quartiere, verde 
pubblico della cittadinanza 
romana. non si arrestd dopo 
l'adozione del Piano regola
tore. 

Le aree 
per i parchi 

' Le osservazioni del PRO 
presentate dal PCI, dallUDI, 
dell'Istituto nazionale di urba-
nistica, da « Italia nostra », fu-
rono un momento non seenn. 
darid di una mobilitazione del
la cittadinanza e dell'opinio. 
ne pubblica su temi che sa-
rebbero divenutl, negli anni 
success!vi, i punti central! del-
lo scontro politico e soc'a'e 
in atto nella citta. Esse otten-
nero anche un primo risul-
tato: il decreto di approva-
zione del PRG prescrlsse, in 
accoglimento di un'osserva-
zione dellTJDI, che si doves-
sero destinare a servizi sco-
lasticl 3,5 metri quadrati ppr 
abitante, anzichg i 2,5 previ-
sti dal piano, ed invitb il Co-
mune ad adeguarsi. Cio fu 
fatto solo parzialmente enn 
la variante generate del 1967; 
e. puntualmente, comunisti. 
INU, UDI, a Italia nostra » in-
calzarono con le loro osser
vazioni 

Due fatti nuovi vennero nel 
frattempo alia ribalta. Da un 
lato, il decreto ministeriale 
del 1968 fissava in 4,50 mq. 
ad abitante per i servizi sco-
lastici, 2 mq. ad abitante per 
servizi dl quartiere. 9 mq. 
per il verde pubblico, le 
quantita minime di spazio da 
garantlre al soddisfacimento 
dei cittadini. Dall'altro, cre-
sceva nella citta, flno a toe-
care punte mai riscontrate, 
un ampio e combattivo mo-
vimento dl lotta per la scuo-
la, il verde, i servizi sociali. 
In questo clima si discus-
sero le controdeduzioni del 
Comune alle osservazioni che 
chiedevano il vincolo di nuo-
ve aree; in questo clima si po-
te" giungere a nuovi success! 
parziali, quail le due variami 
per l'edilizla scolastlca appro-
vate dal Consiglio comunaie 
nel dicembre del 1970. Altri 
240 ettari vennero sottratti da 
questa lotta alia speculazione 
sulle aree, destinandoli a ser
vizi di quartiere. 

II voto del Consiglio supe
riore del LL.PP. giunge, in 
questa situazione, a conforta-
re la posizione della lotta con-
dotta dai comunisti. La con-
danna dell'operato della giun
ta e assai espllcita: 

cSarebbe stato ausplcabile 
— dice ii documento — che 
nella sede di deliberatione in 
data 8 gennaio 1970. con cui 
si e dedotto in merito alle 
osservazioni, il Comune aves
se colto l'occaslone per dare 
completa attuazione alle pre-
scrizloni intervenute con la 
emanazione del decreto mini
steriale del 1968. L'adegna-
mento degli "standards" al 
PRG di Roma a livelll piu 
consoni alle esigenze della 
citta, costituiscono oggi atto 
Indispensahile ai prrminenti 
interessl della coIlettiviU. Vin-
colare le aree occorrentl con 
larghezza di vedute e lungi-
miranza si rende altresl ur-
genfe, soprattutto In un mo
mento in cui e chlaro che le 
esigenze della collettivita ten-
dpno ad anonentare, ed in un 
slstema dl rapporti gluridicl 
ed economiei in cui le pro
vision! dei piani relative agli 
spazi pubblici vengonn siste-
maticamente fed il pin delle 
volte vUtoriosamente) conte-
state con mexzj leciti, e tal-
volU illecitl. dalle spinte di 
interessl particolari». 

Una serie di osservazioni e 
di cntiche vengono poi mos
se al Comune per quanto n-
guarda le aree da destinare 
a parchi, al servizi, alle scuo
le. Intcressante a questo 
proposito e la severa condan-
na al famoso «piano Pala a 
che prevedeva la costruzione 
di una serie di baracche e 
sopraelevazioni da erigersi nel 
giardini, sui tetti. sul balconi 
delle scuole esistentl. La con-
danna a questa operazione 
viene fatta in termini chiari 
e forti, che certo non piace-
ranno a chi, come 11 social-
democratico Antonio Pala in-
tendeva basare le sue fortu-
ne elettorali alia costruzione 
di baracche invece dl aule 
vere e proprie. 

«Sono anche ds segnalare 
— dice a questo proposito 
ft documento — steone pre-
occupaxloni drca la solutlone 
del problema deirsdegnames> 
to delle attrexzafure scolastl. 
che alle esigenze dells pope-

lazlone, non nell'ambito di un 
coordinate programma in-

' quadrato nella politica di at-
' tuazione del PRG, ma attra-
verso sopraelevazioni ed am-' 
pliamentl dl ediflci scolastlcl 
e costruzlonl di nuove aule 
nel pur scars! spazi llberi dl 
pertlnenza dei plesst esisten
tl. Simlll soluzionl si dovreb. 
hero considerare imnroponi-
blli, In quanto nessuna "emer 
eenza" puo giustiflcare un ni 
teriore degrado degli ediflci 
scolasMcl attuall. con hi irrc 
cuperabile riduzione del rap-
porto tra aule e superflcie. 
molto al dl sotto del vlgenti 
valori regolamentari, i quali. 
a loro volta, sono oggi chia-
ramente superatl». 

Le citazioni dei brani del 
«dossier» del Consiglio su
periore del Lavori pubblici 
sulla gestione urbanistica di 
Roma potrebbero continuare, 
specie per quanto riguarda 
l'asse attrezzato, gli strumenti 
« portanti » del piano regola
tore. gli squilibrl urbanisti
ci. L'atto dl accusa contro 
il Comune prosegue implaca-
bile nelle 250 pagine: sono 
quindi chiari i motivi per cui 
si e cercato di tenere segre
to il documento. La DC e i 
socialdemocratici che da de-
cenni gestiscono l'urbanisticj 
romana non avevano certo in-
teresse a dare pubblicita ad 
una denuncia cosl aspra, che 
conferma per tanta parte le 
accuse del comunisti e del mo-
vimento democratico romano. 
Ne hanno interesse a ren-
derlo noto 1 socialist!, dopo 
aver diviso con la DC per 
nove anni la responsabllita 
del governo capitolino: nelle 
argomentazioni del Consiglio 
superiore dei LL.PP. e la di-
mostrazione di quanto subor
dinate sia stato il loro ruolo 
all'interno del centrosinistra, 
e di come il centrosinistra 
romano sia stato il trionfo 
della destra DC, delle forze 
tradizlonalmente legate alia 
speculazione edillzia, delle for
ze protagoniste di un sacco 
di Roma che si ripete negli 
anni. 

Nel 1962, quando fu varato, 
II Piano regolatore dl Roma 
venne presentato come la vo-
lonta del centrosinistra di mu-
tare l'andamento delle cose a 
Roma. Oggi. a nove anni di 
distanza, quel documento rap-
presenta un'altra prova del 
fallimento del centrosinistra e 
a dirlo non sono solo 1 co
munisti. ' , "~ ' . • ' 

Taddeo Conca 

5 BARACCHE DISTRUTTE DAL R0G0 >frr~r: 
state da un mcendio I 'al-

tra nolle: per forluna le famiglle che le abitavano sono rtusclte a metiers! In salvo. Le flamme i i 
sono sviluppate forse per un corto clrculio e sono dlvampate alttsslme In pochi at t iml . Erano le 4t 
I vlgl l l , immedlatamente chlamali , hanno dovuto lavorare piu dl tre ore per aver raglone del rogo. 
Le famigl le , che adesso sono rimaste non solo senza tetto ma che pratlcamente hanno perduto tutto, 
sono quelle di Nazareno Bigiottl, Giuseppe Inuti le, Anna Mar ia Va ler i , Antonio Romano e Mar ia 
Scaglinl. N E L L A F O T O : alcunl componentl delle famiglle e, sullo sfondo, le baracche devastate 

Romano incriminato in USA 
per I'omicidio della suocera 
Un giovane romano 6 stato 

incriminato negli Stati Uniti: lo 
accusano di aver ucciso con una 
fucilata la suocera e domani do 
vra comparire davanti al giudi-
ce per rispondere di omicidio di 
primo grario. Si chiama Saverio 
Pietrangeli ed ha 29 anni: e sta
to rinviato a giudizio giovedi 
scorso da un gran giuri ma 
adesso e stato messo in liberta 
provvisoria dietro pagamento di 
una cauzione di 50 mila dollari. 
La notizia e arrivata a Roma 
alle prime ore di ieri mattina. 
con un flash di agenzia; la madre 
del giovane. Violetta. che abita 
in via Sallustiana 4, nei pressi di 
via Vencto. non ne sapeva anco
ra nulla ed invano ha cercato di 
mettersi in contatto con il figlio. 
' Saverio Pietrangeli ha lavora-

to sino ad un anno fa nel night 
della madre. il < Waikiki» di 
via Veneto. Ragazzo con un 

grosso complesso. quello di es-
sere stato ridotto ad una quasi 
totale sordita dall'esplosione di 
una bonibola, aveva conosciuto 
due anni orsono una ricca e bel-
lissima americana. Costance Do
rothy Lee. di 24 anni. « Stavano 
proprio bene insieme — dice 
adesso chi ha conosciuto la cop-
pia — andavano nerfettamente 
d'accordo. Si amavano pazza-
mente >. Un breve fldanzamento, 
poi il matrimonio: Saverio ave
va acccttato subito 1'idea di la-
sciare il suo lavoro a Roma e 
di trasferirsi a Rutland (Ver
mont). il paese dove la moglie e 
i suoi genitori possiedono alcune 
proprieta. Tra un mese sareb-
be tomato in Italia per definire 
in ogni particolare il trasferi-
mento. 

Invece la tragedia, che sinora, 
con le poche notizie giunte dagli 
USA, e inspiegabile. Si sa sol

tanto di un colpo di fucile: che 
la donna. Iona Lee. e morta sul 
colpo: che. inflne. la polizia lo
cale ha immediatamente arre-
stato e messo sotto accusa Sa
verio Pietrangeli. Ma i motivi 
del delitto. per ora, sono sco-
nosciuti. Non si e parlato sinora 
ne di un improvviso attacco di 
follia x\6 di rancore ne di una 
lite conclusa con un colpo di 
fucile. 

Gli amici e i parent! romani 
ripetono da ieri mattina che Sa
verio e un giovane calmo. paci-
fico. niente affatto violento: che 
non riescono a spiegarsi come 
possa essere rimasto coinvolto 
in un episodio cosi drammatico. 
M a le agenzie pnrlano cliiaro: 
Iona Lee e stata freddata In 
scorso 15 apri le con una f u n 
lata al ia testa e poche ore piu 
tardi la polizia locale ha arre 
stato i l Pietrangeli 
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EURO 
CASA[ 

m: 
nEp^tjgV 

CAMERA IYIATRIMONIALE A L. 351.000 

CASA 
ASTE[ 

UOMA 
Via S. Silverio Cardinale, 45 

(P.ta Cavalleggeri) 

STRALCIO LISTINO APRILE 1971 
I prezzi comprendono: trasporto a domicilio 
insiallaziona - dazio in citta - I.G.E. 

ARMADI 
SENZA SOPRALZO 
2 ant* noct lac L. 37.900 
3 aato nee* lac L. 57.600 
5 ante noce lac L. 101.200 
DOPPIA STAG I ONE 
3 ante net colorl bianco, no

ce, aragosta • teak 
L. 94.250 

4 ante L. 123.250 
6 anta U 181.250 

CAMERE 
MATRIMONIALI 
Mod. « Primavara • a 5 anta 

in noca o palissan4ro 
l_ 112.000 

Mo4. • lnilc«e 71 » a 6 an
ta In noca o oallaaaaoVo 

L. 204.900 
Mod. • lasso 7 0 » a • anta 

In noca L. 3S5.000 

CUCINE 
COMPONI I IL I 
PENSILf cm. 120 U 10.000 
SCOLAPIATTI on . SO 

L. 10.300 
CAPPA on . 0 0 l_ 12.000 
BASE cm. 120 L. 20.000 
TAVOLO cm. 6 0 * 1 2 0 

L. 12.900 
SEDIA U 3.600 

CAMERETTA 
PER RACAZZI 
Comoosizione A moblll laccatlt 

letto, comodino, annadio, 
•crtttoio, sgabello 

U 99.500 
INGRESSI 
Mod. « Diana > 4 paazl 

L. 70.900 
Mod. • Prcrranzala » ad anta 

acorravoll L. 37.900 

LIRRERIE 
Con rioalta, caaaittl o antine 

U 40.500 
Elemento 210 mod. • Topazios 

U 79.400 

MOBILI I N STILE 

MOB1LETTO con cignl, ttlla 
naoclasaico. In noca opaco, 
cm. 30a60 L 13.900 

MOBILETTO stilo rinaacimanto 
in noca opaco, 
cm. 53x31x10 L. 30.500 

BUREAU atila '600 italiano. 
in noca opaco, 
cm. 90x40x100 L. 62.650 

LIBRERIA stila '600 italiano, 
in noca opaco, 
cm. 100x31x100 L. 29.950 

SCRIVANIA stile '600 italiano, 
in noca opaco. 
cm. 103x70x79 L. 41 .000 

MOBILI PER UFFICIO 

SCRIVANIA 3 casaattl 
L. 25 .200 

SCRIVANIA • casaattl 
L. 3 5 ^ 0 0 

POLTRONCINA ricoparta in 
t*y con rotaila U 1 1 ^ 0 0 

SEGGIOLINA in mataTIo rico
parta In »ky L. 6 ^ 0 0 

SALOTTI 

Mod. « Enropa » ricopcrto In 
sky. dhrano letto a 2 pol-
trona L. 118.100 

Mod. « Barocchino In oobclina 
• 2 poltrona L 100.200 

Mod. « Parigi • ricopcrto in 
dracom. divano a 2 poltrona 

L. 76 .900 

SOGGIORNI 

Mod. a Ramo • In noca opaco, 
tavolo tondo allunfafcile • 4 
•adla imbottita U 3 0 7 ^ 0 0 

Mod. « Jolly 012 > in lino lina 
palissandro con tavolo tondo 
allamabilo a 4 aadio 

L. 241.700 
Mod. • B/9 w noca con tavolo 

tondo allnnfabilo o 4 aodla 
L. 385.000 

Mod. «Torino* In noca, tavolo 
tondo alluntabila • 4 sodit 

L. 192.900 

31 Centri di Vendita 
BAR! • BERGAMO • BOLOQNA • BRESCIA • FOGQIA 
GENOVA • IMPER1A • MILANO • MONZA • NAPOU 
NOVARA •.PAVTA • ROMA • SALERNO • TORINO 

a. Vonditt rotooll 

la SIMCA 
« OGGI » conviene di piu 
...perche consuma meno ! 

SIMCA 1000 LS L 844.0001 
I G E r K A S F U K T U C U M l ' K E b O 

30 M E S I SENZA C A M B I A L I 

TUTTI I MODELLI 1971 
CHRYSLER 160 - 160 G l - 180 
Via della Conciliazione, 4 - * 

Tel 65Z 3W 851 503 564 3W 
Piazza di Villa Carpegna. 50-51 

ret 82Z3K7B 
Via Odaritl da Gubbio. 64-66-68 

r«t ssuss 
SEKV1ZIU ASS1STENZA E R i C A M B i 

P l a n a dl Vi l la Carpoana, SZ • Tot. UZ.31S9 
Pet orr»v# f dtmo«trinnn« *n#rt« f^«t1»» or * I I13 

£once*ami !j2:e*"*"eBJ 

fc _ " • * * • » ipo,^J 
•J inolfr. 

Sede m 

fortia 
centra/e 

, n i '34.080 

F/0-

^ 0 9 0 


