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Continua il grandissimo successo dell'appello «Un disegno per i bambini del Vietnam » 

«Vogliamo aiutarvi 
a ricostruire il vostro Paese» 

Glnevra Rosclonl, di Roma, I I elementare, 
vede cosi la rlcostruzione del Vietnam 

Anche Gabriella Fruzzetti fa la II elementare: e di Forno (Massa Carrara) e manda 
tanti baci ai piccoli vietnamiti anche per conto di Maura, la sorellina piu piccola 

§ • • 

Patrizia Corso ha dieci anni e 
invia il suo disegno da Cagliari 
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Avevamo promesso di consegnare ai 
"compagni vietnamiti un album coi dise

gni che i bambini avrcbbcro inviato al-
1*« Unita > per i loro coetanei del Vietnam. 
Ci accorgiamo adesso invece che dovre-
mo modificare la parte tecnica dclia 
nostra iniziativa: i disegni sono tanti 
da riempire 10. 20 album, forse di piu. 

Ai compagni vietnamiti daremo tutti i 
disegni. nessuno escluso. ma certamente 
dovremo raccoglierli in modo dtverso che 
non in un album. Non si tratta solo di 
dimensioni materiali: I'appello ai bambi 
ni italiani perche mandassero un dise
gno per il Vietnam ha avuto una tale ri 
sposta di massa da diventare un nuovo 
fatto politico, serio. importante. 

La novita non consiste solo nel grande 
numero dei bambini che hanno inviato il 
disegno (non siamo neppure in grado di 
precisarne oggi il numero. perche non 
riusciamo a tener dietro al ritmo di ar-
nvo delle buste: ci vorra ancora qual-
che giorno per poter tcrminare il solo 
bilancio numerico). ma nelle forme che 
1'iniziativa ha assunto. 

Sono arrivati e continuano ad arrivare 
oltre a centinaia di disegni di singoli 
bambini, i lavori di diecine e diecine di 

Debora Cazzaniga, di Cusano (Milano), spera che i suoi amid 
vietnamiti faranno il loro Paese «10 voltt piu bello di prima * 

classi e di doposcuola. Quando parlia-
mo di « lavori » non usiamo la parola a 
caso: inscgnanti e alunni hanno lavorato 
con grande impegno e fatica. Vorremmo 
poter mostrare a tutti. i disegni fatti col-
fttivamente dalle classi (a proposito. 
quante pluriclassi. ancora!) e in parti-
colare vorremmo che li \edessero quelli 
che fingono di cercarc le cause delta cri-
si della sciiola in un presupposto disin-
teresse dcgli inscgnanti e 5n una altret-
tanto presupposta svogliatezza degli alun
ni. Quanto impegno e'e in questo mate 
riale dedicato ai piccoli vietnamiti! Mae-
stre e maestri spiegano. nelle lettere in 
cui ci presentano i disegni dei loro al-
lievi. come ha lavorato la classe. Si e 
discusso, dibattuto. scambiato esperienze. 
raccolto articoli. foto. predisposto relazio-
ni su trasmissioni televisive. organizzato 
intcrviste nei paesi. nei quartieri: poi ci 
si e messi assieme e cosi sono venuti 
fuori assieme ai disegni, dediche. lette-
rine. didascalic, fumetti che aprono un 
dialogo coi bambini vietnamiti rivelando 
un modo efficacissimo di comunicazione 
di sentimenti. di fantasie. di riflessioni. 

Si riconosce da tutto. persino dalla cu-
ra attenta con la quale vengono confe-

• zionati i rotoli o le buste. che bambini e 
inscgnanti hanno lavorato per una cosa 
che sentono, che e «loro» 

Anche i moltissimi ragazzini che d 
mandano il disegno individualmente sono 

. slraordinari: qualche volta la mamma o 
il papa aggiungono poche righe per rac-
contare ccsa il piccolo na voluto espri-
mere. Non ce ne sarebbe bisogno. per-
che a noi appaiono tutti espressivi, bel-
lissimi: dallo scarabocchio colorato alia 
piu elaborata composizione « a pennarel-
lo» e evidente che ognuno, mandando il 
suo saluto. il suo dono ai piccoli vietna
miti. ricorda l'ansia. la commozione. l'af-
fctto con cui ha seguito le drammatiche 
vicende della guerra del Vietnam. 

• • • . . • 

L'Unlta chiede ai suoi piccoli lettorl, 
agli insegnanti, ai genifori che. volessero 
ancora in via re un disegno di affrcttarsl: 
vorremmo consegnare al piu presto tutto 

• II mate riale al compagni del Vietnam • 
vorremmo perdo concludere finiriatlva. 
Avevamo fissato per oggi il tannine d*l-
I'invio: • chlaro che se ci arrivoranno • 
ancora disegni, non II rosplngeremo ma 
chledlamo a tutti dl non rinviaro Hnvlo 
oltre I prlml gtoml della stttimana. 

Le polemiche sul rifiuto americano al Concorde 

I JET SUPERSONtCI APRIRANNO 
UITERA NUOVA Al VOU SPAZIALI 

L'opinione dei tecnici e che nonostante tutto i nuovi aerei supervejoci costituiranno la 
spina dorsale del traffico commerciale futuro - La differenza tra la grande «cmacchina» 
anglo-francese, quella sovietica e i jumbo - Gli USA disturbati dalla concorrenza europea 

Collegamenti a grandi distanze 

Nuovo Molnia per la TV 
lanciato dai sovietici 

' • - MOSCA, 3 -
E1 stato lanciato oggi, in URSS, il nuovo satellite di comu 

mcazione Molnija-1. 
Esso e destinato ad assicurare l'esercizlo del sistema di radio 

collegamento telefonico e telegrafico a lunga dlstanza, come 
pure a trasmettere i programmi della televlslone centrale 
dell'UBSS al vari punti della rete «orblta» situati nelle re
gion! dell'estremo Nord, della Siberia, dell'estremo oriente e 
dell'Asia centrale. 

II satellite e stato immesso su un'orblta fortemente elllttlca 
con un apogeo di 39.200 chilometri nell'emisfero boreale e con 
perigeo di 470 nell'emisfero australe. II periodo di rotazlone del 
satellite e di 11 ore 43 minuti, l'inclinazione dell'orbita dl 65 
gradi. 

A bordo del satellite, oltre airapparecchiatura necessaria 
alia trasmlssione dei programmi televislvl e alia realizzazione 
dei collegamenti radio a piu canali su lunghe distanze, e stata 
installata rattrezzatura; dl un complesso di comandi e mlsu-
ratori, come pure del sistema di orientamento, di correzione 
dell'orbita di alimentazione energetlca del satellite' 9. - . . 

L'attrezzatura installata a bordo del satellite funzlona rego-
larmente. , - x - - . . . . . 

. . . J ' / a - ? C5-e ' e " m p a 9 " i e a e r e e d i bandiera americana abbiano annullato le loro opzioni 
sugl. aerei .Concordes, i supersonic! di realizzazione anglo-francese, ha destato una certa 
S S ^ h ^ . ' H T 1 " P - e r e n , 0 r , , , n ?UJ * »Wo Presentato! piuttosto che pe Ua s. 
Negli ambienti deirayiazione civile, infatti, se ne parlava da tempo, e piu volte, negli anni 
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 e Pr°P" attacchi, avevano recato forti colp al"a 

esistenza stessa del supersonlco anglo-francese. la cui realizzazione ha richiesto piu tempo 
del previsto, ed e costata ben 

Proseguono battaglia parlamentare e vertenza benzinai 

Benzina: enormi sprechi 
a spese del contribuente 
I! governo propone di finanziare 10 mila punti di vendita deficitari 
garantendo i profitti delle societa con un regalo fiscale di 300 miliardi 

La dlscusslone parlamentare sul «regalo > di 
300 miliardi ai petrolieri ha condotto. questa set-
timana, a due risultati: impegno del governo a 
riesaminare entro sei mesi I'intera pollttca dei 
cost! petroliferi; ritiro del rincaro gta deciso 
per II gas per autoveicoli. Prosegue la dlscus
slone sul problem! di fondo — si tratta dl evl-
tare. nuovi cost! all'economfa italfana e dl to-
gliere' potere ai gruppl anglo-amerlcani che do-

mlnano II mercato dell'energia in Italia — e 
due question! In particolare sono aperte: la 
minaccia del gruppl privati dl razlonare la di-
strlbuzione di prodotti petroliferi e la mancata 
soluzione del problem! contrattual! post! dai ge-
stori delle pompe dl distribuzione dei carbu-
rantl. Su questo punto intervlene il segretario 
dell'organizzazione autonoma di categoria. 

• ' I motivi che sono all'ori-
glne dell'agitazione promos-
sa dai gestori di impianti 
stradali di carburanti mvesto 
no tutto l'orientamento gover-
nat.vo sui prodotti petroliferi. 

II Parlamento ita discuten-
do il disegno di legge 757 sul-
Ifc modificazioni al regime fi
scale di alcuni prodotti petro
liferi e del gas metano; nel-
la relazione che accompagna 
U disegno di legge e detto 

" che 'c per consentire l'assesta-
mento del compensi per 1 ge
stori di impianti di distribu
zione stradale di carburanti 
si e reso indispensabile rico-
noscere I maggiorl cost! di 
distribuzione accertati dai Co-
mi ta to interministeriale prez-
zi nella misura di lire 1,25 
al litro, pari a lire 171 per 
quintale, lasciando a carico 
delle aziende petrolifere la re-
lativa differenza ». 

La formulazione adottata 
pud trarre in inganno per
che lascia credere che a tutti 
l gestori di impianti stradali 
•errft riconosciuto un aumen-
to di lire 1.25 al litro men 
tre non e cosi. 

Questo problema e un po' 
il nocclolo della questione sol-
levato dalla PAIB e che inve-
ste tutta la linea seguita dal
le societa, petrolifere col be-
neplacito dei vari govern! su»r 
cedutisi in questi anni. 

Infatti la costruzione dl ol
tre 40 mila punti di vendita. 
di varia natura e concentra-
tt prevalentemente nei centri 
urbani, ha comportato cost! 
lrrazionali che si ripercuotono 
sino al momento della raffi-
nazione poiche i depositi e le 
raffinerie vengono programma-
ti in funzione di questa ple-
tora distributive 

Questi enormi investimenti 
sono uno spreco ma consen-
tono alle societa petrolifere 
di vantare alti costt che ri-
chiedono, a loro parere, il 
riconoscimento di un maggior 
margine di guadagno. -

Per quanto riguarda la di
stribuzione al pubblico assi-
stiamo alia esistenza di cir
ca 10 mila punti di vendita 
che hanno un volume di car
buranti erogato inferiore ai 
150-200 mila litrl annul e che 
sono, quindi. improduttivi. 
Per sostenere questa parte di 
rete di vendita, necessaria so
lo ai fini dl prestigio. di con
correnza e di presenza dei 
petrolieri stranieri e nostrani, 
le societa riconoscono, ai ge
stori, compensi mageiori a 
quelli mediamente esistenti. 
Questo porta il compenso dal
le 9 alle 10. 11 e 12 lire per 
litro; senza un siffatto soste-
gno economico non sarebbe 
possibile avere «lavoratori 
autonomi* disposti a presta-
re la propria ooera e le so
cieta si vedrebbero costrette 
ad utilizzare personale dinen-
dente, con un aggravlo dl co
st! inaccettabile, per loro 

n governo, pur conoscendo 
questa situazione. sembra in-
tenzionato a riversare la mag
gior parte del previsto aumen-
to del compensi. al gestori, 
sugli impianti piu Improdut
tivi, sollevando, di fatto le 
societa petrolifere dagli attua-
II oneri. 

Contro q-uesta tesl e insor-
ta la categoria dei gestori che, 
oltre a contestare le conclu
sion! errate alle quail e glun-

to i r c i P , ha richiesto l'au-
mento eguale per tutti I ge
stori: 11 tipo di applicazlone 
proposta garantirebbe, inol-
tre. che nulla rimarrebbe nel
le pieghe dei vari bilanci azien-
dali. 

Infatti, secondo il progetto 
governativo, l'ammontare di 
maggiori compensi verrebbe 
ammmistrato dalle societa che 
rimarrebbero gli unici veri 
beneficiari di questo nuovo 
sgravio pagato dai contribuen
te italiano. 

Le societa vedrebbero cosi 
riconosclute le loro richieste 
per le quail riceverebbero al-
tri 36 miliardi annul; a que
sto regalo si aggiungerebbe 
quello riconoscliitogll dai CIP 
che stoma 20 centesimi dalla 
lira e 25 che (disegno di leg
ge 757) si dice necessario per 
assestare i margini dei gesto
ri. Ed infine amministreran-
no il rimanente. Si tratta in 
effetti d! uno sgravio di lire 
4,25 che andrebbe a totale be-

neflcio dei petrolieri. 
Contro questa linea i ben

zinai si battono e chiedono 
alle forze politiche di aiutar-
li nella lotta. 

L'on. Piccoli a nome dei 
parlamentari democristiani ha 
dovuto riconoscere la validita 
di tutto ci6 alio schieramen-
to politico che si e opposto 
a questa linea ed. indiretta-
mente. alia categoria che si 
e battuta per impedirne l'at-
tuazione. Infatti il Parlamen
to interverra, nei prossimi 
mesi, su tutta la complessa 
analisi che individua I cost! 
dei prodotti petroliferi ai fini 
della determinazione dei prez-
zi al consumo; questo e un 
primo risultato della dura bat
taglia condotta dalla categoria 
sotto la direzione della pro
pria organizzazione sindacale. 
Ora occorre imnorre un mu-
tamento reale di politica. 

Enrico Legnari 

Forte denuncia del disimpegno governativo 

I sindaci pugliesi: bosta 
con la mancanza d'acqua! 
In un convegno a Bari chiesto che il problema idrico 
venga affrontato prima che siano compromesse le 

possibility di sviluppo della Puglia 

Dal nostra corrispoadente 
BARI, 3. 

I sindaci della Puglia hanno 
ribadito oggi in un convegno 
che si e svolto al Castello Sve-
vo, la gravita del problema 
delFapprawigionamento idri
co della regione. L'iniziativa 
fe stata promossa dall'ANCI 
(Associazione Comuni dlta-
lia) ed i lavori sono stati aper-
ti dai presidente della sezione 
pugliese, Nino Vemola, sinda-
co di Bari. Questo convegno — 
egli ha detto — segna un mo
mento di rinnovata unita del
le popolazioni pugliesi nella 
richiesta al governo che il 
problema, prioritario per lo 
sviluppo economico e sociale 
della regione, sia finalmente 
affrontato in modo organico e 
risolto prima che siano com
promesse le stesse possibilita 
di sviluppo della Puglia. 

A sua volta il presidente 
della Giunta regionale ha cri-
ticato il progetto speciale pre
disposto dai CIPE sia per la 
esiguita della somma prevista, 
sia perche esso e stato conce-
pito ancora come aspetto del
la oolitica deirintervento stra-
ordinario. 

Dalle relazioni del presiden
te dell'ente Irrigazione Puglia 
e Lucania e del presidente del-
racquedotto pugliese. viene-
confermata la gravita della si
tuazione dell'approwigiona-
mento Idrico e 11 fallimento 
della politica deirintervento 
straordmario, che e stato ol-
tretutto frammentario "e che 
ha avuto flnora, come risul
tato deflnitivo, II fatto che 
sono stat! lnvasatl circa due 

miliardi di metri cubi di ac-
qua senza per5 avere costruito 
contemporaneamente le reti 
di adduzione. L'acqua e nelle 
dighe ma non arriva nelle cam-
pagne, alle Industrie, nei paesi 
ove la gente la riceve per po
che ore al giorno! 

ET stato questo relemento 
denunciato con- piu forza dai 
sindaci intervenuti i quali han
no affermato che le popola
zioni non tollerano piu questo 
stato di incivilta. Forte la pro-
testa in particolare dei sinda
ci di Pulsano e di Locoroton-
do. Dal canto suo il sindaco 
comunista di Gravina di Pu
glia, Petrara, ha indicato le 
gravi responsabilita della DC 
se l'approvazione dell'approv-
vigionamento idrico fe finora 
mancato. 

II consigliere regionale co-
mtmista onorevole GiusepDe 
Matarrese, dopo aver sottoll-
neato che e la prima volta che 
tutti I sindaci della regione si 
riuniscono oer dibattere il pro
blema dell'acqua, ha giusta-
mente sostenuto che la solu
zione di esso e un fatto di vo-
lonta oolitica ed ha criticato 
la politic* della Cass* e degli 
interventi straordinari II go
verno. ha detto Matarrese. e 
vemrto meno agU impegni ore-
si di fronte al Parlamento II 
20 aprile 1969. 

Al convegno erano presentl, 
consiglleri comunali. sindaci, 
consigner! orovlnclali. regiona-
li e I parlamentari Glannini, 
Gramegna. Mari, Gadaleta e 
Piccone. 

Italo Palasciano 

oltre i preventivi 
Questa «rinuncia» delle 

compagnie aeree e un colpo 
che giunge nella stessa dire
zione. La situazione e com
plessa, anche se si esprime 
in termini semplici: l'Europa 
punta verso il supersonico ci
vile di dimensioni limitate 
(circa 120 passeggeri) ma di 
velocita elevatissima, (oltre 
2500 chilometri 1'ora), mentre 
l'Amerjca preferisce i Jumbo. 
da 8-900 all'ora. ma capaci di 
portare quasi 500 persone. e 
punta su aerei «piu picco
li», ma sempre molto gran
di. e cioe da 300 passeggeri 
circa. 

Nelle djchiarazioni delle 
compagnie americane, si di
ce che l'autonomia di 6500 chi
lometri del Concorde sareb
be troppo limitata. La cosa la
scia perplessi. in quanto !e 
piu lunghe linee in funzione 
non hanno tratte piu lunghe 
di cosi (anzi, sono di alcune 
centinaia di chilometri pju cor-
te). Parlano pure di non-eco-
nomlcita del progetto, quan
to a consumo di carburahte, 
incjdenza dell'equipaggio. co-
sti di manutenzione. 

Sulla questione dei consu-
mi. il Concorde consuma un 
po* di pju, se comparato ad 
un aereo subsonico, ma non 
in misura tale da renderio 
«antieconomico». Non e af-
fatto detto che chi compia la 
trasvolata atlantica o un viag-
gio aereo molto lungo. non sia 
disposto a pagare un mode-
sto supplemento pur di im-
piegare, nel tragitto. meno 
della meta del tempo. Non 
dimentichiamo che il tempo 
di una parte notevole delle 
persone che abitualmente si 
servono dell'aereo «costa» 
notevolmente. In campo fer-
roviario, anche se 11 parago-
ne non pu6 dirsi calzante al 
cento per cento, numerosi so
no coloro che pagano il sup
plemento rapido, o addirittu-
ra viaggiano in vagone letto. 
a cost! superiori di una not-
te passata in albergo piu un 
viaggio normale in treno. pur 
di guadagnare una giomata 
o parte di essa. Bbbene. con 
un Concorde, sarebbe possi
bile ad esempio, in giomata, 
fare un viaggio di andata e ri-
tomo Europa-America e vice 
versa, avendo il tempo di par-
tecipare ad una riunione di 
affari o una trattatjva di qua-
lunque genere: la trasvolata 
durerebbe poco piu di due ore 
e mezza. 

Quanto, infine, ai costi di 
manutenzione. e molto diffi
cile prevederli su un appa. 
recchio non ancora in funzio
ne, e affermare che sono 
senz'altro tali da renderio an
tieconomico. 

La presa di posizjone delle 
compagnie americane presen
ts dunque delle ombre, che 
fanno seguito alia rinuncia, 
awenuta dopo innumerevoli 
discussioni, da parte delle In
dustrie aeronautiche america 
ne a costrulre un supersoni
co che. nei progetti impostati 
ed elaborat: fino ad un pun-
to abbastanza avanzato (I 
progetti via via presi in con-
siderazione sono stati. per la 
cronaca, tre), avrebbe dovuto 
portare il dopplo di passeg
geri del Concorde e volare 
a oltre 3000 chilometri airora. 

gestiscono le varie linee, ba-
dano al profitto dei prossimi 
cinque o dieci anni, e si preoc-
cupano fmo ad un certo pun-
to di un futuro piu avanza. 
to. Puo anche darsi che. oggj 
come oggi. il Concorde possa 
essere, in quanto tale, e per 
la rivoluzione organizzativa 
che la sua adozione compor-
terebbe. piu costoso e meno 
remunerative Ma sia il Con
corde che il TU 144 sono i 
capostipiti di una nuova ge-
nerazione di aerei. che si fa
ranno man mano piu efficien-
ti, piu economic!, piu pratici. 
nella seconda meta degli an
ni 70. e certamente negli an
ni 80 

E' possibile affermarlo con 
tutta tranquillita: in innume
revoli casi, nel corso del pro-
gresso, non solo di mezzi di 
trasporto, ma di altre mac-
chine, di impianti diversi, di 
procedimenti industrial!, gli 
inizi non sono stati facili, le 
spese sono state superiori a 
quanto preventivato e i risul
tati economici, in princjpio, 
inferiori a quanto previsto o 
sperato... 

Col <}empo„ pero. perfezio-
namento dopo'perfezionamen-
to. miglioramento dopo mi-
glioramento, il progresso ha 
sempre dettato la sua legge. 
E cosi sara per l'aereo civile 
supersonico. che non «sosti-
tulrai il subsonico. ma gli 
si affianchera in una serie di 
servizi ove si rlvelera decisa-
mente piu pratico. piu econo 
mico. piu efficiente. 

Prestigio 

Finanziamenti 
Per questi progetti. pert. 

era stato richiesto un massic 
cio finanzlamento statale, in 
quanto nessuna delle tre In
dustrie in gioco riteneva di 
poterio sostenere; ed il fi
nanzlamento non venne con-
cesso. 

Non e azzardata l'ipotesi 
che l'industria americana. che 
detiene un quasi-monopolio 
nella fomitura di aerei al 
mondo capitalists, disturba-
ta. anche se in modo mode-
sto. dall'industria inglese e 
francese iCaravelle, Trident 
eccetera). cerchi. per questa 
via. di elimlnare un concor 
rente che potrebbe dare, con 
una formula e prestazjoni del 
tutto nuove. seri fast!di. co
me avvenne a suo tempo con 
il Caravclle. 

K molto difficile, infatti. 
che il sovietico TU 144, anche 
quando sara costruito in se 
rie, possa introdursl in for
ze su quel mercato. 

Le imprese costruttricl dj 
aerei, come le compagnie che 

11 supersonico civile, non 
e nato a caso: indubbiamen-
te, costruire aerei tanto avan-
zati costituisce motivo di pre
stigio sia per l'industria ae-
rea anglo-francese che per 
quella sovietica. Ma costitui
sce anche una « risposta » al
le crescenti difficolta che ha 
il sistema civile aereo a con-
vogliare il traffico passegge
ri (e anche merci) che su di 
esso si riversa con volumi 
sempre piu massicci. La rispo 
sta americana a queste diffi
colta, e stata la progettazio 
ne e la costruzione di aerei 
molto grandi, capaci, quindi. 
di trasportare in un sol vo 
lo molti piu passeggeri. La 
risposta europea, che si fara 
sentire nei prossimi anni, & 
di rendere piu che dopp.a la 
velocita di un aereo di di
mensioni meno grandi. Con 
ambedue le soluzioni. un so
lo aereo trasporta piu pas
seggeri nelle 24 ore. o perche 
ne porta di piu ad ogni v;az 
gio, o perche pu6 compiere 
piu viaggi. La scelta europea 
non si affermera certo sen
za difficolta: i problemi che 
essa comporta non sono an
cora completamente svisceratj. 
e all'atto pratico se ne pre-
sentera certo qualcuno. sep 
pure accessorio, che non era 
stato previsto. Del resto. an
che I Jumbo non sono statt 
poi quel successo tecnico ed 
economico che i costruttorl 
si attendevano, basti pensare 
che i tempi di carico-scari-
co. di rifornimento di carbu-
rante e altri materiali, di ispe-
zioni e contrail i si sono ri-
velati assai superiori a quan
to previsto. e non sembra si 
riesca a riportarli entro i li
mit! previsti. 

Ma. soprattutto. il superso
nico mette in gioco una tec
nica totalmente nuova, ch« 
dara, come sempre si e verif:-
cato nella storia del progres
so. risultati diretti sempre ml-
gliori, ed anche risultati indi-
retti. che saranno di grande 
utilita pratica in aitri campl: 
materiali e trattamenti nuovi, 
nuove tecniche di lavorazio-
ne. nuovi strumenti per la 
navigazione aerea e per i col
legamenti con le basi terre-
stri. nuovi automatismi, moto-
ri di caratteristiche totalmen
te nuove e cosi via. 

Una strada tecnicamente 
nuova. come cj ha msegnat© 
la storia passata. porta sia 
a risultati diretti che ad una 
proiezione di risultati indi-
retti. tutti positivi, che. sul-
la distanza. danno " risultati 
economics men te molto interes-
santi. anche se le spese e 
gli investimenti iniziali ap
paiono. sul momento. di va
lor! troppo elevati, addirittu-
ra sooraggianti. • i 

P. t. 
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