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Emergono le implicazioni politiche dello scandalo 

Anche lo spionaggio USA si serviva 
dei controlli telefonici» a Roma 

La CIA ascoltava le comunicazioni delVambasciala di Malta - Ingiustificato, di fronte agli elementi 
emersi dalVistruttoria, il tentativo di scaricare le responsabilita solo su investigatori privati e su alcuni 
funzionari della SIP - Le difficolta in cui si imbatte il magistrate - Occorre riformare la legislazione 

I lavori del convegno promosso dalla Federazione comunista 

Piacenza deve essere inserita 
nella realta economica emiliana 

l . : , . ' 

Finora e statu asservita al tipo di sviluppo volute dalle grandi coneentrazioni monopolistic 
che - Illustrati dal compagno Fanti i prossimi interventi della Regioue - Un piano che dovra 
essere discusso dagli Enti locali, dalle organizzazioni sindacali, dai partiti politici 

ROMA, 11 febbraio 

Si tirano le fila di questa 
prima fase dell'inchiesta giu-
diziaria sulle intercettazioni 
telefoniche. Oggi il pretore Lu
ciano Infelisi si e chiuso in 
una stanza con i suoi colla-
boratori per esaminare quan
to raccolto in questi quattro 
mesi di indagine e soprattut-
to, sulla scorta del materiale 
in suo possesso, per decidere 
cosa fare. Nella settimana, a 
quanto si dice, dovrebbero in-
fatti essere spediti i mandati 
di comparizione. Quant i so-
no e soprattutto chi sono gli 
incriminati? Questa la do-
manda che ora si pone l'o-
pinione pubblica. 

La sensazione e che i ri-
sultati pratici (almeno dal 
punto di vista dei sequestri 
di materiale utile per le m-
tercettazioni e delle incrimi-
nazioni) saranno inversamen-
te proporzionali alia vastita 
dello scandalo. Gli esperti af-
fermano che a Roma, come in 
tutte le grandi citta, un tele-
fono su tre e sotto controllo. 
II magistrato ha accertato, 
senza possibility di errore, che 
a intromettersi sulle linee te-
lefoniche di uomini noti e 
meno noti, sono investigatori 
privati, che operano per con-
to di clienti danarosi, funzio
nari corrottl della SIP e vere 
e proprie organizzazioni spio-
nistiche. Pero dopo la prima 
fase delle indagini, in mano 
al magistrato ci sarebbero 
solo una ventina di nomi di 
detective e di impiegati del-
l'azienda dei telefoni, un ccr-
to quantitativo di materiale 
sequestrato in casa e nell'uf-
flcio di alcuni indiziati, e un 
lungo elenco che con tutta 
probabilita non sara mai reso 
noto. 

La parte piu interessante, 
anche perche e quella che 
mette in luce l'aspetto piii 
grave della vicenda, e, eviden-
temente, proprio quest'ultima: 
in queU'elenco ci sono i no-
mi delle personality del mon-
do politico (compresi mini-
stri), della finanza e del gior-
nalismo che sono stati fatti 
oggetto di assiduo controllo 
da parte di «organizzazioni 
dconosciute ». E ci6 sia detto 
don buona pace della procura 
generale presso la Corte di 
appello di Roma, che si e af-
frettata a smentire la notizia 
(pubblicata da tutti i giorna-
li) secondo la quale sarebbe
ro stati individuati telefoni 
sotto controllo intestati a 
membri delle segreterie dei 
partiti, a funzionari ministe-
riali vicini ai responsabili di 
vari dicasteri, a uomini di fi-
ducia di esperti economici. 
Questo elenco. in effetti, esi-
ste e la smentita ha tutta la 
aria di un espediente per cer-
care di smorzare il clamore 
della vicenda. 

La verita e che il pretore 
sembra non possa intervenire 
in materia, per due ragioni 
che, se sono valide dal pun-
to di vista del magistrato e 
ne giustificano in qualche mo-
do 1'inerzia, non possono non 
lasciare perplessa e preoccu-
pata l'opinione pubblica. I due 
motivi sarebbero questi: pri-
mo, quasi tutti gli uomini po
litici, awertiti che il loro te-
lefono era sotto controllo, si 
sarebbero rifiutati di sporge-
re querela come vuole la leg-

ge per poter perseguire i re
sponsabili (ammesso che sia 
possibile identificarli); secon
do, in alcuni casi al pretore 
sarebbe stato opposto il rifiu-
to, da parte di « personate au-
torizzato », di spiegare i moti
vi per i quali un certo appa-
recchio era controllato. 

Questo «personale autoriz-
zato» altri non sarebbe se 
non uomini di pendent i dai 
servizi segreti i quali si trin-
cerano dietro il segreto poli
tico militare per continuare 
indisturbati la loro attivita. 

II problema deve essere at-
frontato alia radice. E* trop-
po semplice dire: i responsa
bili sono gli investigatori pri
vati e due o tre impiegati SIP. 
E chi li paga? Per quali sco-
pi? 

Occorre chiarire con qua
le diritto la CIA ha impianta-
to a Roma un vero e proprio 
centralino d'ascolto che ha se-
de, a quanto si dice, in un 
istituto di cultura americana. 
E che questo controllo dello 
spionaggio americano esista 
non lo dicono solo, sulla scor
ta di informazioni piu o meno 
attendibili, alcuni giornali, lo 
confermano dei tecnici che 
hanno lavorato anche per il 
pretore Infelisi in questa in
dagine. Per esempio, sembra 
sicuro che qualcuno control-
lasse, il telefono dell'amba
sciata di Malta, presso il Va-
ticano. I tecnici avrebbero 
stabilito che 1'intercettazione 
aweniva su una frequenza di 
onda non in uso in Italia e 
nota per essere quella sulla 
quale trasmettono i servizi se
greti americani. Si controlli 
allora questo centralino. 

Si controllino inoltre tutti 
i centralini ministerial! (non 
a caso sulle rubriche di alcu
ni ministeri e'e scritta una 
frase che suona cosi: o II te
lefono non e un mezzo si
curo per comunicaren). Si con
trollino gli apparati della SIP 
e dei «Telefoni di Stato »; si 
ordini la verifica di tutte le 
linee telefoniche. 

Ma per arrivare fino in fon-
do non ci si pub neanche fer-
mare qui. Occorre, ad esem
pio, una profonda riforma di 
tutta la legislazione in mate
ria, occorre- imporre control
li ai produttori e agli impor-
tatori di questo materiale e-
lettronico usato per le inter-
cettazioni (importatori protet-
ti finora dallo scaricabarile 
fra il ministro dell'Industria e 
il ministro delle Poste e Te-
lecomunicazioni preposti al
ia vigilanza); occorre limita-
re al massimo i casi nei qua
li e possibile agli agenti di 
polizia giudiziaria mettcre 
sotto controllo gli apparecchi 
dei cittadini. 

In questo senso avra una 
importanza decisiva la pros-
sima sentenza della Corte co-
stituzionale in materia di le-
gittimita delle norme che con-
sentono !e intercettazioni te
lefoniche. Deve essere il ma
gistrato in prima persona, co
me hanno chiesto in una pro-
posta di legge i comunisti, a 
dirigere le operazioni di a-
scolto e deve essere il magi
strato a rendere conto del-
1'uso che e stato fatto di que
sti strumenti di indagine. 

Paolo Gambescia 

La terrificante tragedia a New York 
>\ v <v •• * y *. 

NEW YORK — I pompitri mantra t i porUno verao la part* alta dal sarbatoio scoparchiato dall'aiptosiona • (a sinistra) una vaduta aeraa 
dal sarbatoio dal quala continua a sprlglonarii un danto fumo nero cha rand* impou ib l l l la oparailonl dl soccorso. 

Esplode un serbatoio di gas: 
nessuna speranza per 4 3 operai 

Inspiegabili le cause della disgrazia: al momento deWesplosione il serbatoio era vuoto 

NEW YORK. 11 .-febbraio 
<-

Quarantatre operai. vengono' 
dati ormai per morti, senza 
speranza di salvezza, dopo 
un'inspiegabile esplosione che 
li ha seppelliti all'interno di 
un serbatoio vuoto, adibito 
a contenere gas naturale li-
quefatto. 

L'impianto ove la sciagura 
e awenuta si trova nella cit
ta stessa di New York, sul-
l'isola di Staten, una delle 
grandi isole sulle quali pog-
giano le fondamenta della 
grande metropoli americana. 
L'impianto appartiene alia 
Texas Eastern Cryogenics 
Inc., sussidiaria della Texas 
Eastern Transmission Corp., 
che dispone di un sistema 
di trasporto del gas dal Te
xas nno alia costa orientale 
degli Stati Uniti. 

Fin daU'inizio i soccorrito-
ri si sono- trovati di fronte 
ad . un'impresa disperata. II 
locale ove i. 43 operai erano 
stati sorpresi dall'esplosione -
era inaccessibile in quanto; 
isolato dall'estemo, per owie 
ragioni di sicurezza e per la 

sua^teawt^-natura di serbev 
toio: L'esplosione e stata co-
si- violehta che tre uomini 
che si "*trovavano fuori del-
l'edificio sono rimasti feriti 
dai frammenti soagliati a di-
sianza dallo spostaqaento d'a-
ria. Ma non si capisce che 
cosa abbia poluto originare 
tanta violenza, dal momento 

Scossa 
di terremoto 

ad Ascoli Pkeno 
- ASCOLI PICENO, 11 febbraio 
' Una scossa di terremoto, va-

lutata del terzo grado della 
scala Mercalli, e stata awerti-
ta oggi alle 11^) ad Ascoli Pi-
ceno. 
• I/epicentrcA del sisma, che* 
ha avuto la durata di circa 
cinque secondi, e stato loca-
lizzato nella zona del Monte 
Vettore-

cl»" e ceruV cho vfl serbatbio 
era vuoto; qtuuido gli uomi
ni vi sono penelrati dentro. 

I vlgili del fucco, accorsi 
nel disperato tentativo di 
trarre in salvo i poveretti, 
hanno utilizzato Tunica via 
d'accesso possibile al locale, 
e sono penetrati dall'alto, dal 
momento • che l'esplosione 
aveva fatto crollare il tetto 
del serbatoio. Sfidando il den-
so fumo nero che si levava 
in grandi nubi dal serbatoio 
scoperchiato, il tenente dei 

}>ompieri William Cole si e 
atto calare all'interno del lo

cale, in una specie di cesto 
ed equipaggiato con una 
bombola di ossigeno'che gli 
ha consentito di respirare in 
quell'inferno. 

Ma anche questo tentati
vo e stato vano: nessun se
gno di vita aH'interno del ser
batoio. Sembra che gli uo
mini siano rimasti seppelliti 
sotto il cemento, crollato su 
di loro dopo l'esplosione. 
Nessuna ' speranza, quindi, 
ammesso anche che qualcu
no fosse ancora in- vita do
po l'esplosione. 

Durante l'intera operazione 

Convegno promosso dalle federation} del K l di Brescia, Mantova, Trentoe Verona 
•^^^^^^^^^•B^»^^^BWwaaaa*«a«aaMPB-*Ba**aMP^BaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaBi*aaaaaaanaB«aaaaa>aaaaaaaaaaaaiaaaaaa^ ' 

Alt alia rapina sul lago di Garda 
Unltd i\ tutte le fone e rkercd it tutti i cousemi per la tatela. la valoriiioiioMt e h sviluppo 41 MM tctr'rtorh cut tuppresenta w euorme 
puttiuiouio Matiouale • La spirale iella corsa al pro/Wo e I processi iegeuerolm - la popduihut gariesoMa prim protagouista Mia ripresa 

DALL'INVIATO 
GAROONE RIVIERA, 11 febbraio 

Cifre e dati di disordine, di dis-
sesto, di difficolta e di denuncia si 
sono uditi per l'intera ^iomata di 
sabato, al Convegno delle quattro 
Federazioni comuniste di Brescia, 
Mantova, Trento e Verona che aveva 
per tema la tutela, la valorizzazione 
e lo sviluppo del territorio garde-
sano. Molte di queste cifre, in cui 
si sintetizzano a volte problemi dram-

.matici di declino e sottosviluppo, le 
hanno riferite i convenuti; altre so
no note anche al semplice turista 
d*una mezza giornata domenicale. 

II disordine del centro storico di 
Sirmicne, per esempio. Vi e un'Am-

' mimstrazione comunale che si per- . 
mette di chiudere il bilancio in so-

' stanzioso attivo e lascia in vita la 
subdola trappola del raccordo stra-
dale deile Colombare, rifatto nuovo, 
e senza prowedere a sciogliere l'in-
grato nodo del moltiplicato afflusso 
turistico. II nuovo bivto complica 
dannatamente la situazione proprio 
perche facilita al turista l'entrata in 
Sirmione riservandogli la delusione 
d'una mancanza assoluta di parcheg-
gl liberi o d*un tavolo al ristorante. 

'La ftumana d'auto e persone che gre-
misce d'estate Sirmione e orrnai spet-
tacolo noto. E e'e gia chi cerca un 
altro bivio rinviando la visita a tem
pi migliori. 

Un dato di disordine (o comunque 
di errata utillzzazione delle risorse 
garde&ane) e anche quello che ri-

' guarda Manerba: il 58 per cento delle 
• case d'abitazione non occupate. Sono 

in genere le cosiddette useconde dl-
rnore* che tanto spazio rubano al 
Garda. Nel complesso del territorio 

'-si calcola che !e case non occupate 
siano circa il 25 per cento. Sono i 

. valori del nulla, le edificazioni del 
boom turistico (e della speculazio-

ne) che non portano ricchezza, non 
producono occupazione e pregiudi-
cano lo sviluppo futuro del grande 
turismo. 

Programmi senza vedute, sballati 
sul nascere. Esempi di incapacita. 
Ecco Riva, che sbandiera la sua a vc~ ~ 
cazione turisticaw ma che non rie-
sce ad accogliere i congressisti di 
un simposio intemazionale e li di-
rotta verso gli alberghi di Arco e 
d'altri luoghi. Oppure ecco che dopo 
l'assalto alia Bassa Valtenesi, con 
conseguenti delitti paesaggistici, si 
lascia quasi nell'abbandono l'alta 
Valtenesi, forse l'ultima oasi di bel-
lezze naturali del Garda. O si arriva 
a Toscolano Mademo e, a voler guar-
dare qualcos'altro che non siano sol-
tanto le bellezze del panorama, si 
scopre che molte case sono persino 
sprowiste deU'allacciamento dell'ac-
qua potabile. Gas e gabinetti, nem-
meno parlarne. 

Tutto questo ed altro in un qua-
dro di ricchezza che fa chiamare il 
Garda il alago d'Europa*. Anzi, per 
i tedeschi, questo e «il lagos per 
antonomasia, di fronte al quale nes
sun altro regge il paragone. Bellezze 
e ricchezze antiche, di prestigio ul-
tranazionale. A Bardolino, su 639 vil-
le, 245 sono di tedeschi; a Malce-
sine, su 330, sono sempre tedesche 
ben 178. Ma procedendo di questo 
passo, molto minaccia di deperire e 
appassire. «I1 Garda ha raggiunto 
il tetto*, ha affermato il compagno 
on. Terraroli nella sua relazione in-
troduttiva al Convegno, «oltre que
sto punto non si van. E si sa che 
l'arrestarsi, il fermarsl sulle posi-
zioni non pub essere che inizio di 
regresso. 

II declino, sotto varl aspetti, e gia 
in atto. Ecco alcune altre cifre nega
tive: dal 1961 ad oggi, la montagna 
gardesana s'e spopolata del 15 per 
cento, l'agricoltura e scesa dal 22,45 

al 13,28 per cento, cioe da 9000 a 
5000 uruta. Questi ultimi dati. della 
montagna e deiragricoltura, dovran-
no essere tenuti d'occhio da chiun-
que voglia sul serio dar vita ad unc 
azione di ripresa del Garda, il quale 
non e puramente e solamente un 
lago, bensl un territorio con il suo 
retroterra e le sue articolazioni che 
si riassumono in una parola: l*uomo. 

Esatta l'indicazione di lavoro del 
compagno on. Caruso nelle sue con
clusion! al dibattito: a l l problema 
non e del Garda come territorio, ma 
degli uomini che vivono nel territo
rio del Garda a. Altrettanto precisa 
e stata la compagna Bonetti di De-
senzano, che ha collocato le popola-
zioni gardesane nel ruolo di prime 
protagoniste della battaglia per la 
ripresa e lo sviluppo. 

Prima il compagno on. Lavagnoli 
nella sua introduzione, poi Terraroli 
nella relazione generale. hanno riaf-
fermato la convinzione dei comuni
sti che esistono le condizioni per 
arrestare i processi degenerativi del 
Garda. Ma ci vuole qualcosa di ben 
diverso dalla linea di condotta della 
DC, la cui oggettiva ambiguita con
tinua ad alimentarsi di sollecitazioni 
locali e clientelari, sotto le quali la 
grande speculacione non ha mai ar-
restato il suo cammino di erosione. 
La cementizzazione del lago, le sel-
vagge deturpazioni, il colpo basso 
e furbesco per impadronirsi di un 
pezzo di spiaggia (sono ormai po-
chissime, oer non dire inesistenti, 
quelle a lfbero accesso) si sono sus-
seguite sempre all'ombra del nota-
bilato dc. Dal loro canto, sovrin-
tendenze e prefetture hanno sempre 
lasciato mano libera ai deturpatori 
e ai rapmatorl di spazi. Una ripre
sa, una accelerata m avanti non 
potra awenire se non interrompendo 
questa spirale di saccheggio. questo 
corso che avrebbe come fatale tra-

guardo la distruzione di un enorme 
patrimonio di ricchezza ad opera 
delle stesse forze che se ne servono. 

Bisogna unire tutto cib che e vali-
do (il problama non e solo del PCI, 
ha insistito a far notare il compagno 
Aronne Verona di Mantova), e orga-
nizzare e sollecitare tutti i consensu 
Occorrera aver fiducia nell'interven-
to delle Regioni ma in primo luogo 
promuovere un vasto movimento di 
opinione e d'azione che faccia perno 
sulle varie forze rappresentative po
litiche. Senza un movimento di mas-
sa non si andra molto avanti. Da 
accogliere, pertanto, e anche quella 
specie di sflda (per la verita. gar-
bala) uscita di bocca nel corso del 
convegno all'on. Frau, il democristia-
no che dirige la Comunita del Garda. 
«Collaborate anche voi con noi — 
ha detto — poiche non e logica ne-
gativa la collaborazione del PCI con 
la Comunita che oggi presiedo. Lo 
obiettivo che ci sta davanti e obiet-
tivo comunea. 

Il Garda e un patrimonio nazio-
nale da tutelare, valorizzare e svi-
luppare. Negli ultimissimi anni, il 
fatturato turistico generale ascende 
ai 25-30 miliardi, i quali miliardi pur-
troppo rimangono accumulati in po-
che mani per trarne elti profitti, 
e ben poco di essi e destinato a 
nuovi irnplanti ed attrezzature.' In-
terrompere la corsa al profitto spe-
culativo prima che sia tardi. Dire 
alt al saccheggio. Il compagno Ca
ruso, per dare vigore e colore a 
questo richiamo, ha voluto usare un 
paradosso: «Bisognerebbe addirittu-
ra, per fermare la rapina e il re
gresso, chiamare un commissario che 
blocchi tutto*. 

Punto e a capo, per dirle, Invecc 
dovrk essere la lotta unitaria e ap-
passioemta a decidere. 

Santo Dalla Putta 

il fumo' nero'^ha coritinuato * 
ad uscire abbondante dal ser
batoio, per cui si ritiene che 
un fuoco invisibile, nascosto 
dal suo stesso fumo, conti-
nui a bruciare in fondo al 
locale, a forma Ui cono tron-
co. 

«I1 fondo del serbatoio, ha 
detto il tenente Cole, si pre
sents come coperto da un 
tappeto di macerie^. 

«E' semplicemente spettra-
le — ha detto il sindaco di 
New York, John Lindsay, 
presente sul luogo della scia
gura — e una vera trage
dia ». 

Un capitano dei vigili del 
fuoco ha detto che con tut
ta probabilita non sara pos
sibile recuperare i • cadaveri 
delle vittime prima di doma-
ni mattina. Sara necessario 
scendere nel serbatoio fuman-
te, e calare scale lungo ie 
sue pareti, all'interno. Per 
scrutare all'interno del locale 
sinistrato i vigili del fuoco 
progettano ora di calarvi den
tro una telecamera ed un 
potente riflettore. Ma ormai, 
vista la situazione senza spe
ranza, si badera molto a non 
esporre inutilmente, ' per - il 
recupero delle salme, la vi
ta dei pompieri. 

L'impianto' chimico c'olpito 
si trova in una zona paludo-
sa dell'isola, appena al di qua 
dello stretto braccio di ma
re che la separa dalla terra-
ferma del New Jersey. L'e
splosione si e verificata su-
bito dopo le 13 locali (le 19 
ora italiana). Insieme ai vi
gili del fuoco, sono accorse 
sul luogo del disastro in bre
ve tempo due unita ospeda-
liere mobili, sette ambulanze 
e, dal mare, alcuni battelli 
dei vigili del fuoco e rimor-
chiatori. Si pensava infatti, 
che i potenti getti d'acqua di 
queste imbarcazioni potesse-
ro essere utili per domare 
le fiamme, ma l'impianto era 
troppo lontano per essere rag
giunto. 

Si cerchera, dopo il recu
pero delle salme, di scoprire 
quale sia stata la causa del 
disastro. 

In lotta 
inrinatori 

di S.G. Rotondo 
FOGGIA, 11 febbraio 

Continua la lotta dei mina-
tori della miniera di bauxite 
di S. Giovanni Rotondo con-
tro la assurda decisione della 
Montedison di chiudere la mi
niera stessa tra pochi giomi. 
A S. Giovanni Rotondo e nel-
l'intera provincia di Foggia si 
vanno sviluppando iniziative 
unitarie di solidarieta con la 
lotta dei minatori che chie-
dono l'intervento dell'Egam e 
la sospensione della decisio
ne di chiusura da parte della 
Montedison. 

Nella giornata di oggi cen-
tinaia e centinaia di firme so
no state raccolte a S. Giovan
ni in una tenda appositamen-
te eretta nel centro cittadino. 
Per domani si riunira in se-
duta straordinaria presso il 
Comune di Foggia il Consiglio 
provinciale per affrontare in 
quella sede il grave atteggia-
mento della Montedison. 

DALL'INVIATO 
PIACENZA, 11 febbraio 

Parlando al convegno econo-
mico della provincia di Pia
cenza, indetto dalla Federazio
ne comunista, il presidente 
della Regione Emilia • Roma-
gna, Guido Fanti, ha fatto al
cune interessanti anticipazioni 
sul programma degli interven
ti regionali che la Giunta si 
accinge a presentare. 

II piano — ha detto il com
pagno Fanti — esce nella 
forma di progetto che propo-
niamo alia discussione degli 
Enti locali, delle organizza
zioni sindacali, dei partiti po
litici, non soltanto per avere 
un « si » o un « no »: voglia-
mo che attorno al piano si 
lavori insieme, che esso di-
venti l'occasione e il punto 
di incontro di forze diverse 
anche nella fase di attuazione. 

II piano parte da un quadro 
preciso della situazione del 
territorio dal punto di vista 
della chiarificazione urbani-
stica. 

L'Emilia - Romagna e forse 
la Regione piU avanzata nel-
l'impiego degli strumenti ur-
banistici, tuttavia emergono 
qua e la distorsioni e scorn-
pensi dovuti alia mancanza 
di un disegno organico. Di 
qui la necessita ai una revi-
sione dei piani regolatori, di 
intesa coi Comuni, per defl-
nire delle ipotesi di svilup
po su base reale; e, come 
tappa successiva, la messa a 
punto delle proposte dei pia
ni di zona per l'agricoltura e 
per l'urbanistica commercia-
le, dei piani per le Comunita 
montane e per le unita sani-
tarie. 

Nella seconda parte del pro
gramma, gli interventi sul ter
ritorio, ripartiti in tre gran
di gruppi. 

Viabilitb: si guarda ai gran
di assi viari come mezzo di 
a correzione» degli squilibri 
nello sviluppo regionale; in 
questo contesto e in partico-
lare evidenza un «asse cispa-
dano» da Fori! a Ravenna, 
Ferrara e Piacenza, come zo
na di riequilibrio rispetto al
ia" a dorsale ». deUa via Emi
lias Alia stessa concezione so
no legate le ipotesi''"dT-una 
strada pedemontana-e la pro-
posta di assegnare al porto di 
Ravenna una funzione priori-
taria neU'economia regionale, 
liberandolo dall'attuale condi-
zione limitativa di porto dei 
petroli. 

II Po: il programma della 
Giunta collega l'aspetto della 
difesa idrogeologica all'esigen-
za di un piano per rutiUzza-
zione delle risorse d'acqua, 
che e condizione essenziale 
per l'avanzamento del proces-
so industriale. 

Casa, scuola, servizi sociali: 
V orientamento seguito dal 
piano e quello di' una plena 
applicazione della legge per 
la casa. Si rivendica una nuo-
va legge per l'edilizia scola-
stica ed e programmata l'at-
tuazione di prowedimenti re
gionali a intcgrazione delle 
leggi dello Stato per i servizi 
sociali.. 

La terza parte del piano ri-
guarda i programmi di inter-
vento neU'economia e gli im-
pieghi sociali «perchd la pro-
grammazione deve incidere 
anche nel meccanismo di pro-
duzionei). Capitoli principali; 
l'agricoltura (tra le scelte fon-
damentaU e'e la zootednia, per 
la quale un preciso ruolo e 
assegnato a Piacenza), l'arti-
gianato e l'industria (e previ-
sta la costituzione di un ente 
di valorizzazione industriale) 
il turismo, la sanita, la cul
tura. 
- Ma come si realizza tutto 
ci6? La linea accentratrice del 
govemo si e espressa, oltre 
che nel limitare le competen-
ze regionali, anche stringendo 
i cordoni della borsa, e e'e 
voluta un'azione unitaria per 
far elevare i finanziamenti a 
140 miliardi. E' sempre poco. 

La Regione ha gia awiato 
con gli istituti del settore o un 
discorso che portera alia mes
sa a disposizione di fondi, a 
condizioni agevolate, per la 
politica di investimenti della 
Regione *. 

L'altra direttrice lungo la 
quale ci si e mossi e quella 
del rapporto con le grandi im-
prese pubbliche alle quali e 
stato chiesto di concorrere, in
sieme al potere politico, alia 
realizzazione dei piani di in-
tervento. 

Fanti ha sottolineato che il 
progetto della Giunta vuole 
presentare alia societa regio
nale una a linea di interventi 
che rispondano a esigenze par-
ticolari inserite in un discor
so complessivo». Piacenza e 
rimasta fino ad oggi scolle-
gata dal a discorso comples-
sivo * portato avanti in Emi-
lia-Romagna, distaccata dai 
processi che si manifestano 
nel resto della regione. 

Mentre nelle altre provin
ce si e andata affermando 
— sia pure con i limit! e le 
contraddizioni causa ti dalla 
politica dei governi dc — una 
proposta di sviluppo fondata 
sull'attivita di una rete di 
piccole e medie imprese e 
di ditte artigianali, e sulla 
piena utilizzazione e valoriz
zazione delle forze del lavo
ro, Piacenza e stata asservi
ta al tipo di sviluppo voluto 
dalle grandi coneentrazioni 
monopolistiche, e diventata 
un'area di servizio del trian-
golo industriale. 

I costi, il prezzo di questa 
scelta li ha ricordati nella 
sua relazione, densa di cifre, 

il segretario della Federazio
ne comunista, Mario Cravedi. 

Nell'Emilia - Romagna si a 
registrato, negli ultimi venti 
anni, un aumento dell'8 per 
cento della popolazione resi-
dente; la provincia di Piacen
za lamenta invece una perdi-
ta secca di oltre il 5 per cen
to. E' cresciutu la popolazio
ne del capoluogo, ma ha as-
sunto aspetti drammatici lo 
spopolamento delle vallate. 
E nonostante la fuga, la pro
vincia ha la percentuale piii 
bassa di popolazione attivn, 
il 38,6 per cento. I dati del 
settore commerciale, dell'a-
gricoltura, degli investimenti 
confermano una situazione di 
crisi in rapido peggioramento. 

Come se ne esce? Sia il 
compagno Cravedi che gli in-
tervenuti nella discussione, 
hanno posto l'accento sulla 
necessita di nuove scelte di 
sviluppo. « Piacenza e forse il 
principale nodo autostradale 
d'ltalia — ha rilevato l'ono-
revole Bottarelli — ma cib 
non ha compoitato ulcun van-
taggio». Si e affermato che 
la citta non pub piii essere 
la sola area di insediamenti 
industriali, e che non si do
vra piii puntare sulle ugran-
di cattedralin (come la raffi-
neria di Supercortemaggiore) 
che non ha ancora risolto i 
problemi occupazionali; le 
nuove localizzazioni, dando 
preferenza alle Industrie ma-
nufatturiere, dovranno esse
re programmate da un con-
sorzio dei Comuni e della Pro
vincia con la partecipazione 
dellTCnte regionale. 

Per la creazione di nuove 
aree industriali, in alternati-

va alia fascia sorta lungo la 
via Emilia, assume notevole 
importanza la costruzione di 
una strada pedemontana a 
sud di Piacenza. Si dovra 
chiedere all'ENEL di costrui-
re nella provincia un'industria 

f>er la ricerca e ricordare al-
'ENI l'impegno di allestire 

uno stabilimento per la ripa-
razione del mezzi di ricerca 
petrolifera. Altri capisakli per 
una nuova politica economi
ca nel Piacentino, sono l'a
gricoltura (l'industria di tra-
sformazione De Rica dovra 
essere chiamata a discutere 
i propri piani con i poteri 
pubblici), la disponibilita del 
credito, la soluzione dei pro
blemi delle strutture civili. 

«Avanzando queste propo
ste — ha affermato Cravedi 
— non facciamo del rivendi-
cazionismo, ne pensiamo a 
sollecitare una politica di fa-
vori particolari da parte del
la " regione rossa ". Intendia-
mo invece contribuire alia e-
laborazione di una politica 
capace di risolvere i proble
mi della nostra provincia, e 
muoverci in concreto, per of-
frire a tutte le forze politi
che democratiche dell'Emilia-
Romagna, una piattafonna co
mune di azione e di interven-
to ». 

II compagno Fanti ha det
to che e necessario inserire 
Piacenza nel contesto della 
realta sociale, economica, po
litica della Regione. «Cio si-
gniflchera cominciare a col-
pire quelle strutture che de-
terminano l'arretratezza del 
Piacentino ». 

Pier Giorgio Betti 

TELERADIO 
PROGRAMMI 

TV nazionale 
9.45 

12,30 
13,00 
13,30 
14,00 

15,00 
17,00 

17,30 
17,45 

18,45 
19,15 

19,45 

20,30 
21,00 

23,00 
23.10 

Trasmissicni scolastiche ' 
Saps re 
Ore 13 . 
Telegicrnale 
Una lingua per tutt i 
Corso ai francose 
Trasmissioni scolastiche 
Gira e gicca 
Prcgramma per i piu pic-
cini 

Telegiornale 
La TV dei ragazzi 
« Immagint dal mondo» -
«Le zwenture di Robin 
Hood. 
Tutt i l ibr i 
Sapere 
« Viaggio in Estremo Orien-
te » 
Telegicrnale sport 

Cronache italiane 
Telegiornale 
Giulio Cesare 
Film. Regla di Joseph L. 
Mankiewicz. Interpreti: /.'•ar. 
Icn Brando, John Gielgud, 
James Mason, Deborah Kerr, 
Geer Garscn. Sceneggiatore 
con Stevens, Lang e Ci.kcr, 
Mankiewlcz si irrtpene pre
sto a Hollywood come re-
gista di grande mestiere. 
II suo < Giulio Cesare» 
tratto da Shakespeare ncn 
b i l solito colosso storico 
di grande efTetto, bens) la
scia ampio spazio al dia-
logo e all'analisi psicolo 
gica. Gli interpret!, tra i 
quali spiccano John Giel
gud e Marlon Brando, ncn 
potrebbero meglio assecon-
dare o>esti propositi 
Prima visione 
Telegiornale 

TV secondo 
21,00 Telegiornale 

21,20 I dibatt i t i 

del Telegicrnale 
Programma a cura di Ga-
stcne Favero 

22,20 Stagione sinfenica TV 
« Beethoven: dal Classsci-
smc al Romanticisrro ». Wu-
siche di L. Van Beethoven. 
Direttcre d'orchestra Herbert 
Von Karajan. Orchestra Fi-
larmonica di Berlino 

radio 
PRIMO PROGRAMMA 

GIORNALE RADIO: ore 7, 8, 12, 
13, 14, 15, 17, 20, 21 e 23,30. -
Ore 6: Mattutino musicale; 6,42: 
Almanacco; 6,47: Ccme e perche, 
7,45: Leggi e sentenze; 8,30: Le 
canzoni del mattino; 9: Spettacolo; 
9,15: Vci ed io; 10: Speciale G.R.; 
11,20- Settimana corta; 12,44: Ma
de in Italy; 13,15: Hit parade; 
13.45: Spazio libero; 14,05: Ztbal-
dcre italiano; 15,10: Per voi gio-
vani; 16,40: Ragazzi insieme, 17,05: 
II girasole; 18,55: Intet^'allo mu
sicale; 19,10: Italia che lavcra; 
19,25: Momento musicale; 20,15: 
Andata e ritorno; 21,15: L'Appro-
co; 21.45: Auditorium; 23,15: Og
gi al Parlamentc; 23,35- Discoteca 
sera 

SECONDO PROGRAMMA 

GIORNALE RADIO- ore 6^0, 7^0, 
8,30, 9,30, 10,30, 11,30, 12,30, 
13,30. 15,30, 16,30, 18,30, 19,30, 
22,30 e 24 . Ore 6: II mattiniere; 
7,40: Buongicrno; 8,14: Tre mo
tivi per te; 8,40: Galleria del me-
lodramme; 9,15: Suoni e ecleri 
dell'orchestra, 9,35: Una musics 
in casa vostra; 9,50: Fanfan la Tu-
lipe, di Pierre Gilles Veber; 10,05: 
Canzcni per tutti; 10^5: Dalla vo
stra parte; 12,10: Trasmissioni re
gionali; 12,40: Alto gredimento; 
13,35: Passeggiando fra le note; 
13,50: Come e perche; 14: S-J ci 
gir i ; 14^0: Trasmissicni regiona
l i ; 15- Punto interrogative; 15,40: 
Cararai; 17,30: Speciale G R.; 17 
e 45: Chiamate Roma 3131: 19,55: 
Cantcni senza pensieri; 20,10: Le 
voci; 20^0: Supersonic; 22,43: E-
miliano Zapata; 23: Jazz dal vivo, 
23,35. Musica leggera. 

TERZO PROGRAMMA 

Ore 9,30: Etnomusicclogica; 10-
Ccncerto di aperture. 11: La Ra
dio per le Scuole; 11,40: Musicha 
italiane d'oggi; 12,15: La musica 
pel tempc; 13^50: Intermezzo; 14 
e 30. Pclifoiva; 15: II Ncveccnto 
storico; 15,35: Gioacchino Rossini; 
17,20: Classe unica; 17^5: FogW 
o'album; 17,45: Scuola natema; 
IB: Nctizie del Terzo; 18,45: Pic
colo ptaneta; 19,15: Concerto di 
ogr.i sera; 20: Concerto. Direttcre 
Michael Gielen; 21* II Gicrn«!e 
del Terzo. 

Televisione svizzera 
Ore 17,30: Matematica modema (a 
colon); 18,10: Per i bambini: Ghi-
rigcro . II vcttcmarino (a co!o-
r i ) - II circo (a cclcri); 19,05" 
Telegiornale; 19,15: Un gicrno nel
la grande citta. 19,40. Ob'ettivo 
sport; 20,20: Telegicrnale, 20.43 

I cari bugiardi (a colori); 21,10: 
Encidcpedia TV: Le mascf-ere ita
liane - IV: PuTeinella (a co!o-
r i ) ; 22: La Signoria Vostra • in-
vitata... - Lavori in corso (a co-
Isri); 22.10: The Dorus Brothers 
(a co'eri); 22.40. Telegicma'e. 

Televisione jugoslava 
Ore 9,35- La TV a scuola, 14,45 
Ripetizicne della TV a scuola; 17 
e 45: < II nano campanellino». 
18 Giardinetto TV. Inccmincia-
mo la gicrnata gtocando; 18,15 
La crcnaca; 13^30: II vestro cor.-
sigliere, 19 « Anche voi con noi ». 
programma per i gicvani; 19,45-
Cartcni animati; 20- Telegicrnale; 

20.X: Con la einepresa per i l 
mendo; 21: A. Stri-xfcerg- « I pe!-
Iicani », 22. Telegioma'e. - SE
CONDO PROGRAMMA (a colon)-
ore 20^15: < Shane», telef.'m; 21 
e 15: II f.!m della settimana: c La 
cclpa i, tutta di Oscar », film fra.i-
cesc 

Televisione Capodistria 
Ore 20: L'cngolino dei ragazzi (a 
colori); 20,15: Telegiornale; 20.30: 
Musicalmente - Cannes: Festival 
MIDEM 73 - Prima parte (a co

lori); 21,20: Cinenotes - « Q L I - V 
do arrivano le piogge» . Doou-
mentario della serie Guyana: ter
ra delta acque. 

io Capodistria 
Ore 7: Boon giorno in musica; 
7,30: Notiziario; 7,40: Boon gior
no in musica; 8: Musica del mat
tino; 8,40: Angoto dei ragazzi; 
9: Aria operistiche; 9,30: Ventimi-
la lire per i l vostro programma; 
10: Di melodia in melodia; 10,15: 
E* con noi...; 10,30: Notlziario; 
10,35: Intermezzo musicale; 10,45: 
Vanna, un'amica, tanta amiehe; 11 
e 15: Atcoltiamoli insieme; 12-14: 
Musica per voi; 12.30: Giornata 
radio; 13 Brindiamo con...; 14: 

Disco piu disco meno; 14,15: Ti 
ricordi?; 14,30: Notixiario; 14^5; 
Lunedt sport; 14,45: Longplay 
club; 15^0: Discorama; 16: Quat
tro patsi con...; 16,30: Notlziario; 
16,40: Canta i l coro < Penna ne-
re»; 20: Buona sera in musica; 
20^30: Notixiario: 20,40: Pilcosce-
nico operistico; 21^30: Chliroscu-
ri musical!; 22: Caruoni, canzo-
ni...; 22^0: Notlziario; 23^5: 
Grandi Intarprati: II quartet to d'ar. 
chi Kohon di New York University. 


