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I due statist! si sono incontrati ad Honolulu 

Rapporti con la Cina e commercio 
temi dei colloqui Nixon - Tanaka 
II presidente americano parla di un « solido sistema di pace nel Pacifico » - II premier nipponico sembra sotto-
lineare la volonta di maggiore autonomia del Giappone in politica estera, ma riconferma la stretta alleanza 
con gli USA - Dichiarazioni di Kissinger • Giunto nelle Hawaii I'ambasciatore Bunker - Commento della «Pravda» 

II "Nhandan 
denuncia 

la rigidita 
degli 

Stati Uniti 

// 

HONOLULU, 31 
A poche ore di distanza I'uno dall'altro sono glunti nella 

capitate delle Isole Hawai il presidente degli USA ed il primo 
ministro giapponese Tanaka. I due uomini politic! affronte-
ranno varie questioni tra cui la piu importante sembra essere 
quella delle relazioni economiclie tra i due paesi: gli USA 
vorrebbero alleggerire la loro bilancia commerciale defieitaria 

nei confronti del Giappone. 
II secondo problema di im
por t an t die sara affrontato 
sara molto probabilmente 
quello dei rapporti con la Ci
na. II pnmo a giungere al-
le Hawaii e stato Nixon alle 
16 locali (4,30 del mattino per 
l'ora italiana) ed arrivando 
ha sottohneato l'importanza 
che per gli USA hanno i rap
porti con il Giappone. «Sia-
mo qui per incontrare i no-
stri amici giapponesi alio sco-
po di costruire una solida 
struttura di pace nel Pacifi
co » ha detto, aggiungendo poi 
secondo la sua abitudine a 
parlare molto di « pace » che 
dall'incontro scatunranno buo-
ne notizie per tutti gli uomi
ni che la amano. 

II presidente USA ha poi ac-
colto il pnmo ministro giap
ponese giunto qualche ora do-
po in compagnia del ministro 
degli esterl Masayoshi Ohint. 
C'e stato lo scambio dei di-
scorsi di benvenuto che han
no preso lo spunto dalla 
« passata inimicizia ». 

Intatti questo e il primo in-
contro al massimo livello tra 
1 dingenti dei due paeM che 
avviene nelle Isole Hawaii tea-
tro dell'attacco giapponese a 
Pearl Harbour che segno lo 
inizio della guerra tra USA 
e Giappone nel 1941. 

I due « leaders » nei loro di-
scorsi hanno sottolineato co
me il passato sia superato e 
ad esso sia succeduta un'epo-
ca di amicizia e di collabora-
zione. 

Tanaka pero ha detto che 
in un mondo oramai multi
po l a r per il Giappone e giun
to il momento di «assumere 
piu vaste responsabihta nella 
comunita internazionale com-
misurate alia sua accresciuta 
forza nazionale». II premier 
giapponese sembra cosi sot-
tolineare la volonta del suo 
paese di svolgere una politi

ca piu autonoma anche se « de-
sidera ultenormente rafforza-
re le gia solide basi dell'ami-
cizia e della reciproca fidu-
cia fra Giappone e Stati Uni
ti promuovendo una coopera-
zione ancora piu estesa per 
gli anni futuri». 

Al di la delle dichiarazioni 
ufficiali — Nixon ha ripetuto 
nel suo discorso di benvenu
to concetti genenci sulla ami
cizia, la pace e la collabora-
zione — Kissinger aveva par-
lato ai giornalisti a bordo del-
l'aereo presidenziale. 

II consigliere di Nixon ha 
detto che non esiste il mini-
mo motivo per parlare di con-
flitto tra Stati Uniti e Giap
pone. Secondo Kissinger i 
giapponesi erano stati scon-
volti per gli improvvisi an-
nunci di Nixon dell'anno scor-
so sulla svalutazione di fat-
to del dollaro e sulla visita 
in Cina. Ma poi le parti han
no proceduto ad una «com-
pleta consultazione» e le re
lazioni lungi dall'essere catti-
ve o tese sarebbero oggi 
« estremamente creative ». 

Si pu6 ricordare che il Giap
pone e stato costretto a riva-
lutare lo yen. Tuttavia que
sto non ha provocato l'effet-
to sperato da Nixon, clod una 
modificazione a favore degli 
USA della bilancia commer
ciale tra l due paesi e sli am
bient! economic! americani 
continuano ad essere preoccu-
pati dalle massicce esportazio-
ni giapponesi verso ah Stati 
Uniti. Kissinger ha detto che 
si rimediera con un aumpnto 
delle esportazioni USA. 

Invece per quanto nguarda 
1 rapporti con la Cina il Giap
pone ha iniziato i contatti e 
a questo proposito Kissinger 
ha detto rhe anche se I Giap
pone rompesse le relazioni dl-
plomatiche con Formosa que
sto non toccherebbe il patto 
di suurezza nippo americano. 

A Honolulu e anche giunto 
I'ambasciatore americano a 
Saigon Bunker che ha dichia-
rato di essere venuto a incon 
trare Nixon nel quadro dei 
« normal! incontri periodic! » 
ma Kissinger ha detto ai gior
nalisti che 1'incontro 'ornira 
l'occasione per un esame ge
nerate di tutti eli asnetti del
la questione indocinese. 

Dal nostro inviato 
HANOI, 31. 

La stampa della RDV, re-
gistrando le affermazioni di 
Nixon nella intervista a New
sweek denuncia la rigidita 
della posizione del governo di 
Washington tanto nel negozia-
to che nella prosecuzione del-

, la guerra. Benche il presiden
te americano cerchi di nascon-
dere questa rigidita dietro la 
dichiarata fiducia ne."a fine 
del conflitto e cercando di 
far appanre flessibile il suo 
duro atteggiamento nelle 
trattative, «la Casa Bianca 
— scrive il Nhandan — cer-
ca sempre di imporre ai viet-
namiti delle condizioni ulti-
mative non nnunciando a 
sperare in una vittoria mili
tare e continuando per que
sto la scalata nella guerra e 
non impegnandosi nella ri-
cerca di una soluzione poli
tica. seria». 

Dopo aver ribadito che la 
guerra puo finire solo su una 
piattaforma volta alia costi-
tuzione di un governo di con-
cordia nazionale a Saigon, il 
giornale del Partito dei lavo-
ratori contesta soprattutto 
«la generosita» delle propo-
ste di Nixon che restano sem
pre le stesse, cioe gli otto 
punti aggravati dal discorso 

•'dell*8 maggio, e che sono tan-
to piu inaccettabili in quan-

. to la intensificazione del 
•processo di riamericanizzazio-
ne del conflitto diviene mag
giore: «Nixon sbandiera i ri-
tiri delle truppe, li definisce 
come la dimostrazione della 
buona volonta e del disim-
pegno militare americano, ma 
il ruolo delle forze statuni-
tensi non si riduce, anzi au-
menta in modo ternbile. Ren-
dendo la guerra sempre piu 
atroce e proseguendola tan 
to con l'esercito fantoccio 
quanto e soprattutto con la 
grande macchina bellica costi-
tuita da 200.000 americani e 
la gigantesca concentrazione 
aeronavale. E' la realta a di-
mostrare che gli Stati Uniti 
non stanno disimpegnandosi 
dalla piu lunga grande espor-
ca delle loro guerre». 

Oltre alia terribile realta 
della distruzione massiccia 
delle nsorse umane e mate-
riali di questo paese, anche 
le stesse parole di Nixon so
no ben lungi dal testimonia-
re impegni di pace: il presi
dente americano — aggiunge 
il Nhandan — nel riafferma-
re le sue condizioni cerca Hi 
fare accettare il cessate il fuo-
co mentre le forze USA con
tinuano ad occupare il Viet
nam del Sud, a bombarda-
re l'intera Indocina e a bloc-
care la RDV; in tale conte-
»to cosa significherebbe la ac-
cettazione del cessate il fuoco? 

« Equivarrebbe per I vietna-
miti a nconoiicere la legahla 
della occupazione del Sud, 
del blocco del Nord e della 
continuazione della domina-
zione americana a Saigon». 
Non si trattcrcbbe qumdi di 
slegare la soluzione militare 
da quella politica, ma di im
porre una soluzione che ga-
rantisca, tramite il consohda-
mento della posizione di 
Thieu, una situazione politi
ca e militare che non solo 
non risponde alia realta esi-
stente, ma che co^tituirebbe an
che una vittoria americana. 

La sottolineatura di questo 
problema da pane della stam
pa nord - vietnamita inol-
tre smentisce I'artificioso ot-
timismo diffuso dalla Casa 
Bianca e gia defmito da Ha
noi come cortina fumogena 
elettorale. Del resto sempre 
oggi il c Quandoi Nhandan» 
denuncia l'abitudme nixonia-
na, gia manifestatasi negli an
ni scorsi in occasione dell'm-
vasione della Cambogia e del 
basso Laos, di invitare a guar-
dare agh effetti futuri di tali 
operazioni e non al loro fal-
Jimento contingente; ancora 
oggi nleva il giornale. Nixon 
promette che la sua strategia 
raccogliera nsultat. futuri e 
che fra pochi mesi non si 
parlera, piu del Vietnam: e 
evidente che il presidente a-
mencano st impegna a pre-
parare il terreno per cercare 
di invertire la situazione sua-
tegica particolarmente sfavo-
revole alle armi USA anziche 
cercare una soluzione nego 
liata che sarebbe molto ono 
revole in questo momento per 
Washington II Quanrtoi Nhan 
dan definisce questo atteggia 
mento come «politica delle 
cslende greche e di bluff». 
ma gli osservaton ad Hanoi 
si chiedono se, dopo aver ri-
fiutato compromesst accetta 
bili ed in caso di rielezfone, 
Nixon sara ancora in grado 
41 scegllere I tempi e le for-

di guerra 

Renzo Foa 

MOSCA. 31 
II corn.epondente d e l l a 

« Pravda » da Washington com-
mentando 1'incontro tra il pre
sidente USA Nixon e il pri
mo ministro ii:apponese Ta 
naka ad Honolulu, scrive che 
«nonostante tutti gli sforzi 
di Washington, il Giappone si 
sta trasformando in un seno 
avversario e in un pericolo-
.so concorrente dccli Stati 
Uniti». 

Dopo aver nlevato che. se 
condo la stampa estera, il 
pnncipale clemento di discus 
sione saranno i contrast! eco
nomic! nippo americani, e m-
nanzitutto lo stato dell'attua-
le bilanria commerciale tra 
i due paesi. il corrisponden-
te scrive che Washington err 
ca in ogni maniera di limita 
re l'affluw> di prodotti eiap 
ponesi sul mercato interno 
americano ed esice che Tokio 
apra il piu possibile le sue 
porte alio merci prnvenienti 
dagli USA. 

« Le crescent! contraddizio-
ni tra USA e Giappone — con 
elude la « Pravda » — vanno 
gradatamente oltre I'ambito 
del commercio. estendendosi 
sempre piu a scttori quail la 
politica in Asia di clascuno 
dl questl paesi*. 

HONOLULU — I gorilla di Nixon scattano per fermare una bambina che voleva offrire al 
presidente USA una collana di fiori. Per salvarsl dal ridicolo Nixon ha poi deciso di accet
tare I'omaggio 

Per le sfavorevoli condizioni climatiche 

Contrastante 
andamento 
del raccolto 
nell'URSS 

Insoddisfacente nelle regioni occidenta
ls positivo in quelle orientali — Sara 
necessario ricorrere alle importazioni 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 31 

Da alcuni giorni la stampa 
.sovietica pubblica brevi di-
spacci su un viaggio del Se-
gretario generale del PCUS. 
Leonid Brexnev, nelle regioni 
asiatiche e in Siberia. II lea
der sovietico 6 stato nel Ka-
zakstan, nel territorio del-
l'Altai. nella regione di Kra-
snojarsk e a Novosibirbk. Nel
le diverse localita egh ha vi-
sitato aziende agricole e in-
dustriali ed ha presieduto in
contri con i dirigenti politici 
ed economici locali nel corso 
dei quali. come si apprende 
dalle brevi informazioni dif
fuse, « una grande attenzione 
e stata accordata al raccolto 
e aH'immagazzinaggio del 
frumento e degli altri prodot
ti agricoli». 

Alio stesso tema la Pravda 
e altri quotidiani dedicano og
gi i loro editoriali. 11 bilancio 
dell'annata agricola, a causa 
delle eccezionali condizioni 
meteorologiche, non si pre-
senta quest'anno in Unione 
sovietica tra i piu favorevoli. 
Lo scorso inverno la tempera-
tura scese a punte record, con 
scarsissime cadute di neve. 
In seguito a cio. le semine au-
tunnali in vaste regioni euro-
pee dell'URSS rimasero seria-
mente danneggiate e in molti 
casi dovettero essere sostitui-
te con semine primaverili. 

Non si arresta la drammatica catena di omicidi bianchi 

ANCHE IERITRE OPERAI 
SONO MORTI SUL LAVORO 

Gli incident! sono avvenuti a Milano, Porto San Giorgio e Torino - Una vittima h un operaio dell'Enel 

120mila lire al mese 
per casa e trasporti 

Intervista col presidente dell'UNIA Piefro Amendola 
Alia fine del prossimo an

no scade il blocco dei fitti. 
II problema del costo dell'ap-
partamento e diventato piu 
grave e complesso dopo la 
recente sentenza della Corte 
Costituzionale che ha forni-
to ai proprietari degli immo-
bili un'arma di ricatto nei 
confronti degli inquilini che 
usufruirebbero del blocco. 
Come e noto, infatti. i giudi-
ci di palazzo della Consulta 
hanno riconosciuto ai pro
prietari il diritto di indagare 
sui reali guadagni degli af-
fittuari contro i quali essi 
potrebbero usare l'arma del
la denuncia al fisco. 

Su questo tema e sull'incl-
denza nelPeconomia familia-
re del costo deH'abitazione, il 
presidente dell'Unione nazio
nale inquilini e assegnatari, 
on. Pietro Amendola, ha ri-
Iasciato una dichiarazione 
nella quale si afTerma tra 
l'altro: aOjgi siamo di fron-
te ad una situazione che non 
e riscontrabile in nessun al-
tro paese. Ad esempio le co-
siddette abitazioni di « lusso », 
in assenza di mezzi di tra-
sporto e di servizi sociali. so
no classificabili come vere 
e proprie strutture anomale 
in un quadro ambientale di 
sottosviluppo. in genere in 
assenza di servizi sociali. In 
molte periferie il cosidd^tto 
bene-casa pesa su operai e 
impiegati. presi *lla gola da 
quella che e l'attuale offerta 
di abitazioni. nella misura 
insostenibile di 120 mila lire 
al mese. Di queste 60 70 mila 
lire rappresentano i! canone 
dei fitti libeTi e 50-60 mila lire 
rappresentano il costo dei tra
sporti. della maneanza di &V 
trezyiture assistenziali e in 
genere dal costo del disser-
vizio ». 

In questa situazione Si ri-
medio e l'equo canone che. 
afTorma il pres'dente del-
1TJNTA. «nessuna persona 
onesta e intellieent/e puo con-
tinuare a chiamare demago 
gico e utopistico Un equo 
canone che sia rapportato 
alle reali capacita di porta-
foglio della popolazione e sia 
al tempo stesso rapportato. 
come chiedono economist! ed 
urbanisti seriamenle impegna-
ti, al servizio-casa realmente 
offerto» Ma e indlspensabile 
— prasegue TintervLsta — 
«che una politica dell'equo 
canone sia sostenutn da un 
intervento pubblico In pro
gressiva espaasione. tale da 
conser.tire ogni anno un ef-
fetto calmieratore e ricquili-
bra tore: una quota dl alloggi 
reali7zatl con l'lntervento 
pubblico asslcurerebbe una 
concorrenza determinante sul 
mercato del fitti c sollevereb-
be concretamente una parte 
meno ablente della popolazio
ne da probleml flnansiarl or-

mai iasuperabili». 
Parlando della possibilita 

di acquisto di un immobile 
che ha un cittadmo a medio 
reddito Ton. Amendola dice: 
«Oggi c'e questa prospettiva 
quando si cerca un alloggio a 
malapena confortevole: cade-
re dalla padella del fit to alto 
alia brace del mutuo perpe-
tuo per pagarsi l'acquisto di 
una casa». 

Cosa e possibile fare imme-
diatamente? «Riduzione del 
canoni d'afntto risalenti al 
1969. gia bloccati ma su valo-
ri troppo alti e comunque in-
sostenibili per gli utenti; la 
riduzione deve riguardare an
che i fitti degli alloggi locati 
per la prima volta dopo il 
blocco del 1963; infine devono 
essere bloccati tutti i fitti de
gli alloggi locati dopo il de-
cretone del 1970 che proroga-
va al 1973 il regime vincoli-
stico attuale ». 

Ancora operai morti sul la-
voro. La catena di «omicidi 
bianchi» si svolge con una 
progressione agghiacciante. 
Sempre all'origine di un infor-
tunio mortale c'e la respon-
sabilita del padrone, l'incuria 
nell'organizzazione del lavo-
ro, i ritmi stressantL 

Ieri a Milano un operaio 
elettrico. in servizio nella sta-
zione ENEL di Magenta, e 
stato fulminato da una scari-
ca elettrica mentre lavorava 
ad una macchina- Si tratta 
del 35enne Mario Maronati. 
E' stato subito soccorso dai 
compagni di lavoro e traspor-
tato con un'autoambulanza in 
ospedale. ma non e stato pos
sibile salvarlo. I carabinieri 
hanno aperto un'inchiesta. 

A Porto S. Giorgio e morto. 
orrendamente schiacciato da 
una gru, il nostromo Gian 
Carlo Benvenuti di 37 anni, 
abitante a Fano. Il Benvenu
ti, alle dipendenze della ditta 
Daiardi Scipi, lavorava alia 
costruzione di una piattafor
ma galleggiante al largo della 
costa, destinata a ricerche me-
tanifere nell'Adriatico. Im-
provvisamente una gru. adi-
bita alia posa di materiali. si 
abbassava e mentre alcuni 

operator! riuscivano a gettarsi 
In mare, il Benvenuti veniva 
colpito in pieno dal pesante 
attrezzo e schiacciato. Traspor-
tato a riva con una barca e 
quindi all'ospedale di Porto 
S. Giorgio, il nostromo dece-
deva pochi minuti dopo per 
contusione all'emitorace sini
stra e conseguente spappola-
mento del polmone. 

La terza vittima sul lavoro 
e un artigiano di 66 anni, 
Luigi Barrera, abitante a To
rino. II Barrera aveva ricevuto 
nei giorni scorsi 1'incarico di 
costruire un banco mobile per 
la vendita di salumi e formag-
gi da parte del commerciante 
Sergio MalvezzL Ieri pomerig-
gio, ultimata la costruzione, 
il Barrera, il Malvezzi ed un 
loro amico stavano spingen-
do il bancone lungo una di-
scesa, alia periferia della citta. 
Nel corso dell'operazione pe-
r6 il banco, sfuggito al con-
trollo degli uomini, ha co-
minciato a scendere lungo la 
discesa. acquistando velocita. 
II Barrera che precedeva il 
banco ha tentato di fermar-
lo, ma e stato travolto e tra-
scinato si no al fondo della 
strada decedendo sul colpo 
per lo sfondamento della 
cassa toracica. 

« Secondo il parere degli spe 
cialisti — sensse nel fehbraio 
scorso la Niedelia, supple-
mento domenicale delle Isve-
stia — in alcune regioni del 
l'Ucraina e nelle zone cen-
trali della Terra Nera una 
certa quantita di terreno de
ve essere seminato una se-
conda volta, mentre quello 
che si e conservato dalle se
mine autunnali deve essere 
curato con particolare atten 
zione ». 

Dopo un tale inverno, ec 
co che l'Unione sovietica ha 
dovuto affrontare Testate piu 
calda e piu secca del secolo. 
A partire da fine giugno sino 
ad una settimana fa il termo-
metro raramente 6 sceso sot-
to i trenta gradi all'ombra 

Un bilancio dei danni ai 
raccolto nelle regioni europee 
provocati da questo clima fuo-
ri del normale non 6 stato 
ancora pubblicato. A quanto 
risulta, in qualche zona i ce-
reali immagazzinati sono stati 
soltanto il 60 per cento delle 
quote fissate dal piano. 

Un raccolto favorevole si 
prospetta invece nelle regioni 
asiatiche e siberiane. Si trat
ta di oltre trenta milioni di 
ettari di terreno. ossia di un 
quarto della superficie del
l'URSS seminata a grano. 

<i Nella maggior parte delle 
zone orientali del Paese — 
scrive stamane la Pravda — 
le prospettive del raccolto 
questa estate sono buone. Gia 
i primi dati dei risultati rag-
giunti nelle aziende dell'Altai, 
del Kasastan e di Krasnojar-
sk, dimostrano che la quan
tita di grano da raccogliere 
supera quella realizzata lo 
scorso anno ». 

<r Oggi il grano dell'oriente 
— afferma piu avanti l'orga-
no centrale del PCUS — e og-
getto di particolare attenzione 
dal Partito c dal popolo... lo 
Stato ha prestato alle azien
de nelle regioni orientali un 
grande aiuto. Mai in passato 
erano stati loro assegnati tan-
ti me/zi tecnici come questo 
anno. Anche il servizio tecni-
co nei centri di ammasso e 
sensibilmente migliorato. 

La Pravda mette anche in 
guardia contro le difficolta. 
« I cereali abbattuti in certe 
zone in seguito ai temporali e 
alle piogge — essa rileva — 
pongono la necessita di assi-
curare il massimo dell'orga-
nizzazione e di impiegare be
ne ogni minuto di tempo.... 
II successo non dipende sol
tanto dalla quantita dei mez
zi tecnici impegnati. Essen-
ziali sono oggi la sapiente or-
ganizzazione del lavoro, il 
collocamento dei quadri, la 
utilizzazione razionale del 
macchinario e una direzione 
efficace dell'intero complesso 
dei Iavori del raccolto >. 

Malgrado i risultati che si 
potranno avere nella regione 
orientale, a parere degli osser-
vatori TURSS. per pareggiare 
il deficit nel raccolto dei ce
reali. dovra importare que
st'anno sensibili quantita di 
grano. Notizie provenienti 
daH'occidente parlano. in ef
fetti. di contratti per l'acqui
sto di cereali in Francia, in 
Canada e in altri paesi pro 
duttori. 

Romoio Caccavale 

Sarebbero stati aiutati da fascist! umbri 

Gfi assassin! di Lupo si nascosero a Perugia 
Awiso di reato contro il missino Saporito per concorso in omicidio premeditato 

Dal nostro corrispondente 
PERUGIA. 31. 

II gruppo di fascisti che ve 
nerdi scorso a Parma ha as-
sassinato a coltellate il gio 
vane Mariano Lupo^ era in 
stretto contatto con le orga-
mz7azioni del MSI perugino 
c conlava sull'aiuto dei ca 
mcrati umbri? O forse addi 
nttura. alcuni squadnsti del 
capoluogo umbro hanno preso 
parte alia sanguinosa «bra-
vata »? Questi i pressanti in-
tcrrogativi e le prime ipotesi 
che si devono formulare alia 
luce del ntrovamento — ad 
opera degli agenli della squa 
dra politica della queslura pe-
rugina — della macchina sul 
la quale tre degli aggressori 
fascisti di Lupo (successiva-
mentc raggiunti c arrcstati a 
Napoli e a Roma) si erano al-
lontanati dalla citta emiliana. 

Almeno comunque per quel-
lo che conceme il primo in-
terrngativo una risposta po-
sitiva sembra scontata. 

Per quali strani altri motivi 

che non fossero la possibilita 
di trovare ricovero e. magari. 
altri mezzi per proseguire nel
la fuga il terzetto fascista sa
rebbe approdato a Perugia? 
Non bisogna dimenticare tra 
l'altro che per lunghi anni. 
finche le lotte studentesche 
non ne hanno fatto piazza pu-
lita. 1'universita di Perugia in 
virtu anche della < compia-
cenza > del rettorato e stata 
prezioso ricettacolo per la cre-
scita di potonti organizzazioni 
fasciste legate al MSI (dal 
FUAN all'ORUP. ccc). Tali 
organizzazioni sebbene ripetia-
mo. seriamente ridimensiona 
te dal movimento degli stu-
dcnti. vantano ancora una 
qualche ennsistenza nell'iniLT 
no dell'ateneo. La grande 
maggioranza dei loro iscntti 
6 costituita da studenti di al-
tre regioni, soprattutto meri-
dionali. A convalidare la ipo 
tesi di aiuti prcstati ai tre fu-
giaschi, vicne il fatto che nu-
merosi di questi studenti noti 
dirigenti del FUAN e del MSI. 
•ono stati visti in citta nei 

giorni immediatamente se-
guenti il giorno del bestiale 
omicidio di Parma. 

Questa presenza appare ab-
bastanza strana e ingiuslifica 
ta dato che Pateneo e ancora 
chiuso per le ferie estive e 
non sono m corso csami Ma 
non basta. Secondo informa 
zioni trapelate due di questi 
fascisti protagonisti di vigliac-
che aggre.ssioni contro studen
ti e cittadini democratici. la 
sera stessa deli'omicidio a-
vrebbero ricevuto una telefo-
nata da un dingente missino 
di Catanzaro ma abitante a 
Perugia che li apostrofava 
tra l'altro con queste parole: 
« State attcnti che a Parma e 
successo un fattaccio». II 
missino ha telcfonato da Par
ma per annunciare l'arrivo 
proprio degli altri tre teppi-
sti? E' una domanda a cui le 
indagini che, a quanto si af
ferma, stanno alacremente 
svolgcndo polizia e carabinie
ri, devono dare risposta. 

Leonardo Caponi 

PARMA, 31. 
Luuj Saporito, il teppista 

missino di Torre Annunziata 
arrest ato domenica con An
drea Ringozzi, dovra rispon-
dere di «concorso in omici
dio premeditato » per la mor-
te del giovane antifascista 
Mariano Lupo. 

L'awiso di reato spiccato 
nei confronti del Saporito e 
stato reso noto al termine di 
un lungo interrogatono fatto 
nelle carccri di Reggio Emilia 
dal sostituto procuratore Ge-
rardo Laguardia, 

II magistrato, alia luce dei 
nuovi avvenimenti, ha rite-
nuto di contcstare al Sapo
rito il concorso nel'omicidio 
di Mariano Lupo. Salgono co-
si a tre 1 teppisti che do\Tan-
no comparire in Corte d'as-
sise: Edgardo Bonazzl, che 
continua ad autoaccusarsi del-
romiridio, Andrea Ringozzi, 
che ha confermato la versio 
ne del suo amlco e Luigi Sa 
ponto. 

Per altri teppisti del « com
mando » fascista che venerdl 
notte ha teso Tagguato morta
le al Lupo, davanti al cinema 
Roma in via Tanara, si sta 
vagllando la posizione. 

Lettere— 
all9 Unitsc 

II doposcuola 
c solo una tappa 
sulla via 
della riforma 
Egregio direttore, 
se per molti giovanl estate 

vuol dire vacunza e sole cio 
non pud totalmente dirsi dei 
giovani del movimento stu-
dentesco di Modica che sin 
da ora sono al lavoro per la 
messa a punto di una piatta
forma di rwendtcazioni valida 
per I'autunno prossimo; e una 
serie di incontri-studio. La 
prima di queste rivendicazio-
ni e quella di ottenere il dopo
scuola statale gratuito. 

Da tempo in vane citta e 
comuni italiani questa inizia-
tiva ha suscitato vivi consensi 
nelle famiglte e presso i gio
vani laurcati e unwersitari 
disoccupati. 

II discorso che il movimen
to studentesco fa e quello di 
una realizzazione delle vigenti 
norme in merito a questa ma
teria. Come si sa infatti mol
ti giovani della scuola media 
inferiore e superiore sono co-
stretti a prendere lezioni pri
vate durante Vanno scolastico 
con grande dispendio di encr-
gie economiche da parte del
la famiglta e dove cib non e 
possibrte il giovane resta e-
marginato, condannato da un 
sistema a una ingtustizia di 
cui non c responsabile. II do
poscuola statale, in questo 
contesto, darebbc ampie pos
sibilita di ripresa a quei gio
vani le cui capacita intellet-
tive psicologiche o di appren-
dimento risultassero carenti. 
Meglio, se poi si considera 
che a condurre questo dopo
scuola dovrebbero essere gli 
stesst insegnanti della matti-
nata: si offrirebbe in tal mo
do una continuita didattica 
di ampi risultati. Ove cib non 
fosse possibile nell'insegna-
mento pomeridiano subentre-
rebbero neolaureati, laureati 
o laureandi in cerca di una 
stabile occupazione: tra l'al
tro, la dtsoccupazione intellet-
tuale e una delle vcrgogne di 
un governo insenstbile a tale 
sorta di problcmi che colpi-
scono soprattuto il Sud. 

A questo punto il movimen
to studentesco cerchera I'ap-
poggio incondizionato delle 
famiglie promuovendo una 
azione di richiesta formulata 
in uno stampato indirizzato 
at provveditorato agli studi 
della provincia. 

PIERGIORGIO BARONE 
(Modica - Ragusa) 

II doposcuola come mezzo dl rl-
cupero per gli alunni che Incon-
traao difficoltb neH'apprendimen-
to (che dovrebbe essercl e dl so-
lito non c'£ nella scuola nono
stante la legge e le circolari del 
ministri) e senz'altro una riven-
dicazione valida, nella quale 6 
giusto lmpegnarsi e soprattutto lm-
pegnare le famiglie e la popola-
rione. Ma e un tipico obietttvo in-
termedio rispetto a quello piu va-
sto e generale della scuola a tem
po pieno, una scuola diversa nel
la quale si sta tutto II giorno e 
il problema del ricupero si pone 
in tutto l'arco della gtornata, nel-
l'ambito di tutte le attivita e in 
una logica nuova del lavoro sco
lastico, dei suoi sviluppi e dei suoi 
fori. 

Come sempre, sorge il proble
ma di porre gli obiettivi inter-
medi sulla linea di quclli genera-
li. per non creare una frattura 
che nuocerebbe alia lotta popola-
re per cambiare la scuola. Per-
cid il doposcuola va chiesto co
me momento transitorio e come 
insieme dl attivita che tendono a 
ralicare i ltmiti del puro e sem-
plice ricupero. Per esempio, M 
pud preparare una proposta di
dattica da unlre a quella politi
ca, cioe alia richiesta di apertu-
ra del doposcuola. Si pu6 propor-
re che I programmi delle attivi
ta pomeridiane slano stesi insie
me e in armonia con quelli del 
mattino puntando su alcuni punti 
fondamentali: lettura. indagine, e-
sposizione, matematica e scienza, 
attivita esprcssive piu vaste. 

E' solo un esempio, ed altri pos-
sono essere suggcriti dalla elabora-
zione anche del movimento studen
tesco. L'importante e restare sul 
terreno della lotta alia scuola co
me strumento di emarginazione e 
della mobihtazione popolare per 
un'altra scuola. (g.bi.'i 

Chi paga 
il prezzo della 
motorizzazione 
privata 
Caro direttore, 

vorrei commentare una fra-
se contenuta in una lettera de 
lUnita del 18 agosto di Walter 
Bonardi in cui si dice: «Se 
invece di sviluppare la moto
rizzazione privata avessero 
dato la precedenza ad un be
ne molto piu indispensabilc 
dell'auto ciot la casa ecc. 
ecc.» 

Se si fosse toluto il vcro 
progrcsso (non quello fittizio) 
insieme al benessere naziona
le, 5i sarebbero sriluppati i 
trasporti pubblici urbani e na-
zionali e con i mihardi che si 
sono spesi per le autostrade, 
si sarebbero coslruite non sol
tanto case per tutti ma anche 
scuole c ospcdali. Si sarebbe 
erhata tra l'altro Vccatombe 
di vittime delta motorizzazio
ne privata, che aumenta ognt 
anno. Invece i trasporti pub
blici urbani e nazionali sono 
stati intenzionalmente impo-
terili per favorire i padroni 
delle Industrie automobilisti-
che e quclli dcll'industria pe-
trolifera. 

GENNARO MARCIANO 
(Napoli) 

C'e anche chi 
si scandalizza 
per la nudita 
dei hamhini 
Egregio direttore, 

Thomas Mann nel racconlo 
* Mario e il Mago* nana un 
episodio spiacevolc occorsogli 
nel lontano 1926 quando assie-
me alia famiglia si trovava a 
villeggiare a Forte dei Mar-
mi. Egli aveva pcrmesso che 
sua figlia, una bimba di 8 an
ni molto csile e minuta, si 
togliesse il costume da bagno 
riempitosi di sabbia e sale, 
restando nuda. 

La cosa offese il *pudore» 

degli astanti ed egli fit non 
solo aspramente rcdarguito da 
un polizwtto in borghese ma 
da questi condotto al locale 
commissaruito ove gli venne 
comminata una multa. L'auto-
re esprime il proprio sbalor-
dimento per tale sproporzto-
nata reazione ad un fatto per 
lut naturalissimo e ne attri-
buiscc le cause a quella «ma-
lattta» (il fascismoj che gli 
italiani stavano attraversandn 
in quel periodo 

L'avventura occorsa tanti 
anni addietro all'autorc tede-
sco non mi sarebbe rimasta 
impressa piii di qualsiasi al-
tro brano della narrattva con-
temporanea se un episodio 
quasi identico, con la sola 
vartante che mia figlia ha so
lo 2 anni, non fosse capilato 
proprio a me non gia nel lon
tano '26 bensi qualche setti
mana addietro, in un noto sta-
btlimento balncare di Castel-
fusano ove avevo dectso dl 
trascorrere serenamente una 
giornata. «Indecente! Indeco-
roso' Rnnetta immediatamen
te il costume alia sua bam
bina'... », queste le frasi per 
non parlare del tono e del ci-
piglio severo del direttore di 
detto stabilimento, spalleggia-
to da un graduato di PS, da 
un vigile urbano e due bagni-
ni dello stabilimento. 

La ferma reazione che op* 
post essendo una convinta so-
stenitrice del diritto naturale 
dei bimbi alia nudita integra-
le sulle spiagge, venne imme
diatamente e gratuitamentt 
attributta ad abitudini strant 
per non dire perverse e co
munque in contrasto col co-
mune senso di decenza. Pre/c-
si allora che, se effettivamen-
te la cosa rappresentava un 
reato, mi venisse elevata for' 
male contravvenzione, ma i 
tutori della pubblica morals 
si sono ben guardati dal far-
lo, suggerendomi tuttavia di 
lasciare lo stabilimento. 

Questo episodio potrebba 
passare per un banale inci-
dente se non desse la misura 
della assurda sessuofobia im-
perante in questo nostro Pae
se che certo non brilla per 
moralita. in tanti altri campi 
ben piii importanti e se non 
presentasse una cosi straor-
dinaria analogia con quanto 
capitato al Mann ben 46 anni 
fa. Possibile che da allora non 
si sia fatto neanche un pic
colo passo in avanti? 

Cordiali saluti. 
RITA SILVESTRINI 

(Lido di Ostia) 

L'Alto Friuli 
«riserva» per 
turisti 
privilegiati ? 
Cara Unita, 

sono un giovane iscritto al 
Partito e vorrei approfittart 
della ospitalita che la reda
zione vorra offrirmi per de-
nunciare con fermezza la 
grave situazione che va pren-
dendo forma nell'Alto Friuli, 
lungo le vallate carniche del-
I'Ampezzano, Vol But e Val 
Degano. Sono anni che la 
gente carnica aspetta misure 
immediate ed efjicaci dagli 
organi competenti per favori
re uno sviluppo logico e se-
rio sia industriale che turi-
stico della zona. Oggi le ac-
que cominciano a muoversi, 
ma ci e dato subito di con-
statare che alia lunga attesa 
si e sostituita una maneanza 
di serieta e faciloneria, for
se volute, nella valutaztone 
delle prtorita e nella realiz
zazione delle prime opere. 

E sostemamo I'accusa con 
le prove. Statale Carnica: trao-
ciata e realizzata un secolo 
fa si trova oggi nella impos-
sibilita di assorbire il solo 
traffico di zona senza contare 
il flusso turistico e le esi-
genze commcrciali. Un pull-
man o un autotreno devono 
procedere alia cieca nell$ 
strettoie sperando continua-
mente nella sede stradale li
bera. Nelle sedi regionale, 
provinciate, Comunita Carni
ca e comunali nulla si fa, 
mentre ci si preoccupa della 
osfaltatura e sistemaztone di 
mulattiere forse per quei po
chi turisti spericolati che do
po il brivido sulla statalt 
cercano il finale «romanti-
COB sull'asfalto delle stradi-
ne per i rifugi alpmi. 

E qui afflora un nuovo a-
spetto scandaloso. Si parla <H 
ccologia, di salvaguardia del-
I'ambiente montano e si con-
cedono permessi di costruzio-
ni e si profondono contributi 
ingenti per la realtzzaziona 
di impianti ricettivi che sono 
una vera vergogna. Rifugi in 
cemento armato, blocchi da 
metropoli come tl rifugio 
<r Tita Piaz» sul Pura cfut 
calpestano ogni legame cm-
bientale. Per non parlare del
le agevolaziom (terreni. stro
de. acqua, luce prcssoche gra
tis), offerte ai forestieri pur-
che costruiscano, non interen-
sa come e che cosa. Forestieri 
che si possono dcHnire privi
legiati c « particolar? » consi-
derando che il solo beneficio 
che recano sono i rifiuti dei 
loro generi alimentari buttatt 
ai nnstn ammah da corlile. 
Questo a sptegazione dei por-
tabagagli p:em di acquisli m 
citta e del fatto che nei ne-
gozi di pc.csc non si ricsco-
no ad incontrare. 

Quanto alio sriluppo indu
striale c commerciale i ba-
stoni tra le ruote e gli tn-
trighi non si contano. Gli stan-
ziamenti sono tardin c insuf-
flcienti c il presupposto di 
un rapido collcgamento con 
i mercati non esiste. Non pen-
sano gh orgam competenti e 
i loro «r slgnori» mcaricati 
che sia ora dt pensare scna-
mente. usare il cervcllo c di 
rimboccarsi le maniche'* 

ANDREA MARTINIS 
(Ampezzo • Uduv) 

Scriirte Irttcrr h m i . Indiranda 
con rhiarrzza nomr, cojnomr r in-
dirirzo. Chi dr^idrra che In ralep 
non comnaia il proprio nomr rp 
lo prrrWI. I* Irttrrr non flrmatP, 
o Mglatr, o con flrnta illrccihitr, 
o rhe rrrano la toll indlrazlone 
« I'n xrupno di ... • non vrnronn 
pubhliratr. 


