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SETTIMANA POLITICA 

Appelli stonati 
Nemmeno la settimana 

di Ferragosto ha bloccato 
del tutto, quest'anno, l'at-
tivita politica. Vero 6 che, 
in mancanza di vere e pro-
prie iniziative politiche, es-
sa e andata avanti soprat-
tutto a colpi di interviste e 
articoli. Ma la stessa « cac-
cia » - data da quotidiani e 
scttimanali a personality 

politiche di ogni parte, per 
farsi rilasciare dichiarazio-
ni, testimonia dell'aecentua-
to interesse ' dell'opinione 
pubblica nei confronti dei 
problemi oggi sul tappeto 
e di quelli che si porranno 
nelPimmediata prospettiva 
della ripresa di settembre. 

Le question! politiche si 
presentano, oggi piu che 
•mai, strettamente intreccia-
te con la difficile situazio-
ne cconomica. Da piu parti 
e stato lanciato 1 allarme, 
in particolare, sulle scarse 
disponibilita finanziarie del-
lo Stato e quindi sulla limi-
tata possibility di investi-
nienti produttivi. Ne ha par-
lato, per esempio, il mini-

stro Donat Cattm per quan* 
to riguarda i fondi per il 
Mezzogiorno. Ma preoccu-
panti sono state soprattutto 
alcune considerazioni del 
ministro del Tesoro, il qua
le ha sostenuto che l'espan-
sione della spesa corrente 
«spazzera via molti pro-
grammi di investimento e di 
riforma ». 

L'on. La Ma If a ha quindi 
sottolineato la necessity di 
demandare al Parlamento 
ogni valutazione e ogni de-
cisione per quanto riguarda 
il problema globale della 
spesa pubblica. Per questo 
il Parlamento dovra anche 
consultare le confederazio-
ni sindacali. E' evidente che 
cio comporta un impegno 
del governo a una discus-
sione aperta e senza pregiu-
diziali con le forze politiche 
e soeiali su tutto l'indirizzo 
della politica governativa. 
Tanto piii che da qualche 
parte e stata riaffacciata la 
logora e inaccettabile teoria 
dei « due tempi»: e cioe, 
prima provvedere al «rias-
sestamento > del bilancio e 
soltanto in seguito dare av-

BERTOLDI — Avviare 
sublto la politica dolle 
riforme 

vio a qualche misura di ri
forma. 

E* stata questa una delle 
tesi adombrate dal segreta-
rio politico della DC. in una 
dolle sue numerosissime in
terviste rilasciate nei gior-
ni scorsi. Ma il sen. Fanfa-
ni ha insistito anche su due 
altri tasti. Innanzitutto non 
ha mancato occasione per 
rivolgere un appello a tutti 
i cittadini, e in particolare 
agli operai, a lavorare, qua
si che fosse sua intenzione 
avallare il falso convinci-
mento che le difficolta del
la nostra economia dipen-
dano da uno scarso impe
gno lavorativo del popolo 
italiano e soprattutto degli 
operai, i quali invece lavo-
rano duramente con ritmi 
intensissimi. 

E' a tutti noto, piuttosto, 
che se tanto bassa e la pro-
duttivita del sistema econo-
mico italiano, cio si deve 
al larghissimo campo lascia-
to dai governanti democri-

FANFANI - L'indiriz 
zo predominante e la 
« contrapposizione • al 
PCI 

stiani a sprechi e parassiti-
smi di ogni genere, alle 
strozzature monopolistiche, 
alia congestione delle aree 
industriali e metropolitane 
e insieme all'abbandono in 
cui e stata lasciata l'agricol-
tura, agll squilibri territo-
riali per cui ancora oggi si 
presenta in tutta la sua gra
vity la questione meridiona-
le. Ma per ineidere in que-
sta situazione, non vi e che 
una via: quella delle rifor
me, di un rinnovamento pro-
fondo delle strutture eco-
nomiche e soeiali del paese. 
Ad esse bisogna dunque 
metter mano subito, diver-
samente da quel che vorreb-
bero i teorizzatori dei «due 
tempi». 

L'altro invito Fanfani lo 
ha rivolto genericamente a 
«tutte » le forze soeiali, e-
conomiche e culturali affin-
ch6 collaborino con l'azio-
ne del governo. Anche qui 
va osservato che non si puo 
sollecitare il contributo an
che delle forze della specu-
lazione e del privilegio, se 
si vuole awiare una effet-
tiva politica di risanamento 
e rinnovamento del paese. 
Ma non e questa la via che 
pud essere imboccata se si 
continua a scegliere come 
indirizzo predominante quel-
lo della < contrapposizione > 
al Partito comunista. 

II tema dei rapporti con 
la forza comunista e con il 
movimento sindacale e sta
to affrontato dal quotidia-
no del PSI, il quale ha af-
fermato che il dialogo con 
le forze soeiali e condizio-
ne indispensabile perche 
ogni azione di governo pos-
sa avere successo, e che es-
senziali sono il peso del 
PCI e il ruolo di una sua 
opposizione nuova e diversa 
per portare fuori delle sec-
che l'economia italiana e la 
politica delle riforme. II 
compagno Bertoldi, ministro 
del Lavoro, ha da parte sua 
sostenuto che. sia pure con 
gradualita, la politica delle 
riforme deve essere fin da 
ora awiata, con particolare 
riferimento alia riforma sa
nitaria. 

a. pi. 

La campagna per la stampa comunista sul litorale romano 

Ad Ostia un festival che rispecchia 
le due realta del caotico quartiere 

Le drammatiche conseguenze della speculazione edilizia a Nuova Ostia • Le tradizioni di lotta della vecchia Ostia - Le battaglie per la casa • La 
disgregazione sociale e le grandi possibility di intervento e mobilitazion e per il Partito -1500 edili sardi e gli«immigrati» dal centro della citta 

Batte 11 sole di agosto e 
Ostia suda scompostamente 
nella confusione. fra monta-
gne di cemento Incandescen-
te, vie strette dove muoiono 
bruciacchlatl gli ultimi plnl 
e gente che vaga • mezza in 
costume e mezza ancora ve-
stita, lontana dal mare come 
se si trovasse ancora net 
grandi ghetti fatti di gratta-
ciell dl Trlonfale, Centocelle, 
Tuscolano. 

«E' tutta una borgata, nun 
ce sta struttura de nessun 
genere. In questi giornl sia-
mo noi l'unico Indirizzo qui 
a Ostia». Parla un compa
gno che mi indica (a strada 
per arrivare al Festival del-
I'Unita che si svolge — come 
ogni anno — nei pleno del 
mese dl agosto. La Pinetlna 
di via delle Baleniere e in 
fondo a un vialone dove an
cora stanno nascendo gli or-
rendi palazzoni per le specu-
lazioni in corso e future. Zo
na verde, una ombra che ri-
corda 1 tempi del « fresco de 
Ostia ». «Oggl si bolle nei ce
mento », dice un altro com
pagno. 

Quartiere « zeto » 
In glornate cosl arrlvano 

a Ostia due categorie dl per-
sone: un ceto romano un po 
antlquato, nostalgico e ostlna-
tamente radicato nell'ldea che 
questo e 11 Lido dl Roma e 
ancora convlnto quindi (do-
po tante delusion!) di trova-
re posto In splaggla, e fre
sco, e mare; e la Roma po-
vera, plebea, del sottoprole-
tariato dl borgata, che non 
si fa Illusion! ma non ha al
ternative. Come in una car
rel lata all'indietro si ritrova-
no qui immagini dei films 
del neo-reallsmo rosa degli an-
ni '50: a ogni angolo un Mau-
rizio Arena, un Renato Sal-
vatori, una Glovanna Ralll 
ancora tutti In forma, come 

se 11 tempo si fosse fermato. 
E invece 11 tempo e anda" 

to avanti, e Ostia sta molto 
pegglo. Oggi quel borgatarl 
che venlvano a fare 11 bagno, 
a Ostia ci abltano e da tre 
anni e nato quell'allucinan-
te quartiere dl serie «zeta» 
che e Nuova Ostia. Ne par-
liamo qui nella Pinetina, sot-
to gli strlsclonl del Festival 
deW'Unita. II prlmo pannel-
10 che ho letto — scrltto a 
mano con pennarello, un la
voro faticato, senza amblzlo-
ni artistiche ma teso alia so-
stanza — riporta questa fra-
se di Marx: «Non e la co-
scienza degli uominl che de
termine il loro essere, ma e 
11 loro essere sociale che de
termine la loro coscienza ». 
Vedlamo allora — prima dl 
tutto — questo « essere socia
le ». Mi racconta il compagno 
Antonio Tosi, un giovane che 
fa 11 lavoro politico a Nuo
va Ostia: «C'erano ventl pa-
lazzlne private del costrutto-
re Armellinl, che voleva far-
ci un centro residenziale con 
piscine e via dtcendo. Dopo 
le occupazlonl dl case a Ro
ma. 11 Comune comprd - (a 

f rezzl certamente convenien-
I per chi vendeva) tutto II 

blocco e assegnd gli apparta-
mentl al baraccatl dell'Acque-
dotto Felice. dell'Esqulllno. dl 
via Pigafetta. ecc. Duemlla fa-
mlglle circa di sradlcatl, dl-
speratl, per lo piu edili pen-
dolarl. con lavoro precarlo. 
Quelle case In teoria sono 
belle e costano poco (undid-
dodici mlla lire al mese) ma 
In realta sono un Inferno: 
niente fognature, nlente lu
ce. strade. scuole. nettezza ur-
bana, verde. negozl». 

Che gente e questa dl Nuo
va Ostia? « Sottoproletariato 
quale era nelle baracche ro-
mane, ma che In parte va 
acquistando una coscienza 
nuova. Quando lo scorso an-

Lo denuneia la Corte dei Conti a proposito del bilancio 1972 

PREVISTI E NON REALIZZATIINVESTIMENTI 
DELLO STATO PER BEN MILIARDI 
I «residui passivi» saliti vertiginosamente durante la gestione Andreotti-Malagodi - Fra i settori in cui lo 
Stato frena di piu quelli delle abitazioni sowenzionate e delle opere pubbliche - Le teorie sui «l imit i invalica-
b i l i» della spesa fanno a pugni con la realta - Si parla di nuove imposte anziche di recupero delle grosse evasion! 

Una relazione della Corte 
dei Conti al Parlamento sui 
risultati del bilancio 1972 del-
lo Stato indica che gli stan-
ziamenti non spesi sono sa* 
liti in un - anno da 8.692 a 
10.701 miliardi di lire. Di que
sti, 2.848 miliardi si riferl-
scono addlrittura a spese per 
le quali non e'e alcun con-
creto programma di utilizza-
zione. La gestione Andreotti-
Malagodi, nata aU'insegna del 
ccmettere ordine» dei conser
vator!, ha dato risultati an
che peggiori delle precedent!. 
La parte di spesa che era 
di competenza per il 1972 e 
non e stata effettuata am-
monta a 5.510 miliardi di li
re, pari ad un terzo del to-
tale del bilancio gestito dal 
governo. 

A parte 11 funzionamento 
deiramministrazione statale, 
ed il sistema di contabilita 
i! problema politico posto dal-
1'ampiezza dei residui passivi 
6 quello del notevole spazio 
di arbitrarieta con cui il go
verno gestisce il bilancio. 

II ministro dei Lavori Pub-
blici. quello che dovrebbe di-
rigere la politica edilizia, ha 
portato i residui ad oltre tre-
mi la miliardi di lire proprio 
negli anni in cui si lamen-
tava una crisi edilizia con 
decine di migliala dl dlsoc-
cupati. L'aumento e stato, in 
due anni. di 300 miliardi dl 
lire. I) sabotaggio all'applica-
zione della legge per la ca
sa e certo una delle motiva-
»ioni di questa mole di stun-
ziamenti non spesi. Piu in ge-
nerale. 1'incapacita di impo-
stare le costruzioni pubbli-

I funerali 
di Angiolillo 

Si sono svolti ten a Roma 
1 funerali del direttore del 
quotidiano di estrema destra 
«II Tempo», Renato Angio
lillo. La cerimonia funebre ha 
avuto luogo nella chiesa di 
Sant'Andrea delle Fratte ed 
e stata officiata da Don Giulio 
Nicolini. II feretro e stato 
quindi tumulato al cimitero di 
Prima Porta. 

A! funerali hanno vohito 
partecipare personalita di pri-
missimo piano del mondo po
litico: tutti i ministri dc pre
sent! a Roma e cioe Taviani, 
Ferrari-Aggradi, Togni; gli ono-
revoli Gonella e Cajati; Cam-
pilli presidente del CNEL; il 
segretario della DC Fanfani. 
Era presente Donna Vittoria 
Leone. Present! anche Gianni 
Granzotto presidente degli 
Editor! di giornali, Bemabei 
direttore generate della Rai-
TV. Edilio Rusconi, Alessan-
tro e Ferdlnando Perrone. 

Fra le numerose corone che 
segulvano II feretro, quelle dl 
Giorgio Almirante. di Henry 
ftottl, dell'axmatore Fassio. 

che in modo corrlspondente 
ai bisogni. Nonostante che 11 
governo eentrale non riesca 
a spendere vivissima rimane 
l'opposizione a trasferire alle 
Region! i fondi da impiega-
re per la casa e le altre o-
pere pubbliclie. Insomma. i 
a residui passivi» sono lo stru-
mento di una politica che 
subordina le finalita dell'edi-
lizia sociale alle condizioni 
poste dal padronato nei set-
tore. 

Fra Taltro. 1 ritardi di spe
sa diminuiscono l'efficacia 
dei programmi a causa dello 
aumento fortissimo dei prez-
zi. Con 1 medesimi stanzia-
menti si fanno meno case, 
scuole, ospedali del previsto. 

II ministero dell'Industria, 
pur amministrando limitati 
stanziamenti, ha residui ele-
vati. E su 177 miliardi di li
re ben 140 non sono stati 
nemmeno impegnati secondo 
le diverse legg! di destina-
zione. Molti di questi fondi 
sono attesi invano da migliaia 
di piccole imprese. 

Neirimpostare il bilancio 
1974 il ministro del Tesoro 
ed 1 suo! colleghi hanno mes-
so su carta alcune cifre che 
vengono presentate come «li
miti invalicabili della spesa 
pubblica». La divergenza fra 
le iscrizioni a bilancio — pe-
raltro obbligatorie, quando 
conseguano da impegni presi 
dal governo o approvati dal 

parlamento — ed effettiva spe
sa crea perd una situazione 

confusa nella quale non si com-
prende quale sara I'atteggia-
mento concreto del governo. 
II concetto di limite invalica-
bile implica che i ritardi 
nell'applicazione della legge 
per la casa, del resto insuf-
flcientemente finanziata an
che a causa dell'aumento dei 
prezzi. non saranno recupe-
rati? Lo stesso interrogativo 
vale per altre opere pubbli
che decise in altri anni ma 
da finanziare da qui al 1974. 

D'altra parte ci rendiamo 
conto che I'arbitrio nella 
scelta e cosl ampio che sol
tanto una pressante lotta dei 
lavoratori pud costringere il 
governo ad eseguire la spe
sa sociale nella misura piu 
corrlspondente alle possibili
ty ed ai blsogni. I] cnterio 
del a limite invalicabile» e 
soU> negativo, non consente 
di disegnare una politica. poi-
che ben altri dovrebbero es
sere i riferi menti costanti 
della spesa pubblica: 1'impie-
go rapldo ed efflcace dei mez-
zi a disposizlone, l'aumento 
della produzione e quindi del
le risorse spendibill anche per 
II bilancio dello Stato. 

Proprio in questi gloml la 
stampa padronale sta pubbli-
cando delle « Ipotesl » di au
mento del prellevo flscale. 
Fra queste, l'aumento della 
imposta sul valore agglunto 
(IVA) sui prodottl meno po-
polarl (aliquote 1218%), an-

t'cipi di riscossione di Rlc-
chezza Mobile e liquidazione 
forfettaria delle pendenze fi
scal! in contestazione (condo-
no). A parte il merito di cia-
scuna di queste proposte la 
unica cosa che manca nelle 
«ipotesi » e quella di crea re 
le condizioni per arrivare a 
riscuotere le Imposte gia pre-
viste a carico dei reali per-
cettori di rendite e di altre 
remunerazloni II modo di ar
rivare! e naturalmente quel
lo di sgombrare il campo dal-
l'enorme schiera dl piccoll 
contrlbuenti (sanatoria delle 
partite in contestazione fino-
a 6 milioni di lire) per con 
centrare l'accertamento sul
la schiera piu limitata degli 
effettivi evasori fiscal!. Questa 
scelta potrebbe portare ad u-
na modifica permanente nel-
l'amministrazione finanziaria 
mettendo le basi anche per 
le future entrate tributarie 
di Comuni, Regioni, Stato. 
Solo prelevando sulle rendi 
te, infatti. il bilancio dello 
Stato pud esercitare una fun 
zione di effettiva mobilita 
zione delle risorse, sia che le 
indirizzi a! consumi soeiali 
sia che le destini ad invest
ment!. Ma anche rispetto a 
gli evasori fiscal! il governo 
sembra essersi proposto un 
«limite invalicabile» che si 
fermerebbe sulla soglia di 
casa dei redditieri. Se cosl e 
la manovra della spesa pub
blica difficilmente potra con-
tribuire al miglioramento del
la situazione economica. 

Un'intervista del ministro dei Trasporti 

Preti vuole aumentare 
le tariffe ferroviarie 

II neo-ministro socialdemo-
cratico dei Trasporti, Preti, 
in un'intervista al quotidiano 
milanese II Giorno. ha prean-
nunciaio. in buona sostan-
za. la sua intenzione di pro-
porre — non immediatamen-
te, ma «quando la lotta al-
I'in/lazione avra avuto suc
cessor — un aumento delle 
attuali tariffe /erroviarie ita-
liane, a suo avviso « assurde ». 

Vale la pena segnalare con 
quale argomento egli motiva 
questo giudizio e sostiene 
Vesigenza della revisione: le 
nostre tariffe ferroviarie — 
dice — sono basse rispet
to a quelle in vigore negli 
altri Paesi europei. Basta 
una conslatazione del genere 
per una richiesta d'aumento? 
E' proprio uno * scandalo» 
se in Italia i viaggi in treno 
costano meno che altrove? 
Non pare, anche tenendo pre
sente il fatto che sarebbe 
sempre buona regola, allor-
chi si tstitulscono confronti 
(soprattutto per quanto ri
guarda il costo dei sermzi 
pubblici), non tarsi prendere 
la mano da una visione setto-

riale e considerare, invece, 
quale sia il reddtto medio 
degli utenli nelle speciflche 
situazioni 

Del resto, e sempre a pro
posito di m basse tariffe», 
VItalia & anche il Paese eu-
ropeo nei quale i riccht pa-
gano di meno in rapporto al
le loro rendite ed ai loro 
profitti effettivi: ma proprio 
l'on. Preti — come rtcorda 
egli stesso, e non senza un 
qualche rimpianto. a II Gior
no — e stato per lunghi anni 
ministro delle Ftname; pe
rd non & «riuscito» a rea* 
lizzare una riforma tributaria 
indsiva e giusta. Vesperien-
za passata potrebbe dunque 
indurlo, almeno. ad una'pru-
denza maggiore. 

Preti, invece, insediatosi 
nei nuovo dicastero, sembra 
animato da «fiere» inten-
zioni: evidentemente. pensa 
che sia piu facile, per esem
pio. far paoare di piu un bi-
glietto delle ferrovie ad un 
* pendolare » che « concorda-
re» un contenzioso fiscaie 
equo con un grosso indu-
striate. 

TRE PROWEDIMENTI APPROVATI DAllA GIUNTA 

Leggi regionali emiliane 
per i trasporti pubblici 

BOLOGNA. 18 
La Giunta dell'Emllia Ra 

magna ha approvato un com-
plesso di tre progeltl di leg
ge regionali. riguardanti i 
trasporti pubblici per viag-
giatori: «Con le proposte ap
proval dalla Giunta — In-
forma un comunlcato — si 
comple un salto sia qualita
tive che quantitativo nell'in-
tervento della Regione In que
sto settore. Sul piano della 
quantita, bastt dire che gli 
stanziamenti prevlstl nei bi
lancio di previsione per un 
importo di 2.150 milioni, so
no stat! elevati a 4.750 mi
lioni. Si tratta di uno sfor-
zo notevolissimo che Indica 
la senslbilita con la quale 
viene non solo segulta, ma 
soprattutto awiata una po
litica di riforma e potenzia-
mento del trasporto pubbli-
oo ». 

I tre progett! dl legge co-
stltuiscono al tempo stesso 
una risposta concreta all'at 
teggiamento assunto da alcu
ne imprese private concessio-
narie di autoservizi, che a-
vrebbe potuto aprire la via 
«a gravi squilibri neH'attua-
zione dei programmi regiona 
li ed al fermo di una parte 
considerevole dei pubblici ser-
vizi in questione». 

II primo progetto di leg
ge ha lo scopo di promuo-
vere, sostenere e aocelerare 
II prooesso dl pubbllcizzazione. 
attraverso la assegnazione dl 
contributl In conto capitate 
a Comuni, Province e loro 
consorzl, per le spese dl ac-
quisizlone alia gestione pub
blica di servlzi gestiti da pri-
vatl, e di concorrere, sem
pre tramite contributl In con
to capitate, alle spese di am-
modermiaento • potenzia-

mento del servizl gia pubbli-
cizzatl. 

Il secondo progetto preve-
de la concessione per J'anno 
1973 di contributl agli enti e 
alle Imprese che esercitano 
servlzi dl trasporto di con 
cessione regionale, rlcalcando 
gli scheml della legge regio
nale per il 1972. allargando 
la sua sfera ai servizl filo-
viari extraurbani e privil* 
glando nei contributl le axlen 
de pubbliche, quelle a preva 
lente parteclpmzkme pubblica. 
le Imprese cooperative e le 
plccole imprese famlllarl. 

II ' terso progetto, infine, 
tende a sanare una situazio
ne che ha visto col passag-
6 o de! poter) dalk> Stato al-

Regioni cessare le aowen-
zionl di eaercizlo ad un grup-
po di aziende eseroentl ser-
vizi sostitutlvl di ferrovla e 
tramvla. 

no nella sezione del partito 
venne Giovanni Berlinguer, 
a tutte le finestre e'era la ban-
dlera rossa. Una declslone 
spontanea, lmprovvlsa, presa 
anche da chi non e del PCI». 
II PCI prende 5 mila votl a 
Nuova Ostia e nella sezione 
del Partito hanno raccolto gia 
quello che stabiliva l'obietti-
vo della sottoscrizlone per 
VUmta, cioe ben 350 mila li
re: ora puntano a 500 mila 
lire per dare una qualche au-
tonomia finanziaria alia se
zione. 

Questo Festival cosl duro, 
cosl povero e serlo, con il 
suo unico piccolo banco do
ve si vendono panini e inve
ce tante frasl politiche, tan-
ti «centri» di mobilltazlone 
politica e tanti dibattiti sui 
problemi concreti, questo 
Festival lo hanno costruito 
quasi per lntero quelli di 
Nuova Ostia. Lo spettacolo 
piu atteso e quello del « com-
plesso sardo»: sono dei sar
di immigrati che per lo piu 
fanno gli edili, tutti compa-
gni, circa 500 fra 1 quali al-
cunl, i piu bravi, cantano le 
vecchle canzonl del pastori. 

< Avere fatto il Festival in 
questa Pinetlna ha gia di per 
se un valore politico. Me lo 
splega ' 11 compagno Bellini. 
Anche qui la speculazione 
avanza con le ruspe che stan
no tutto Intorno, ferme ma 
minacclose. Qui cl sono gia 
le fognature pronte e presto 
0 tardl si aspetta la demoli-
zione dl quest'ultlmo strac-
cio verde (gia tre incendi. 
palesemente dolosi) per fare 
spazio alia zona residenziale 
di lusso. -

L'<( essere sociale» appare 
nei complesso ancora disgre 
gato, e il momento della « co 
scienza» fa - fatica a venire 
fuori. Dicono tutti con fran 
chezza che 11 lavoro politico 
e insufficiente mentre le po 
tenzialita sono grandi. E lo 
dimostra questo Festival, la 
ostinata volonta che lo ha re-
so possibile, l'inattesa mobill
tazlone generate che ha sa-
puto creare. Una difficolta e 
proprio quella di saldare la 
nuova comunita di sottopro 
letari romani di Nuova Ostia 
(sono arrivati qui appena nei 
1970) con la vecchia Ostia, una 
Ostia rossa dove il PCI e il 
primo partito (compresi I vo-
t! di Nuova Ostia, natural
mente) con mille voti di dl-
stacco dalla DC. II gioco del
la DC romana e stato e re-
sta, con precise determina-
zlone, quello di isolare la Nuo 
va Ostia, di chiuderla In una 
sorta di «harlem» In minia 
tura dove a e meglio non pas 
sare di sera». E si sa quan 
to sia dura a vincere una 
spaccatura del genere In una 
comunita. 

La Ostia vecchia, quella di 
sempre, ha una sua storia piu 
ricca, piu organica. cementata 
da lotte antiche. Nata in guer 
ra e nei dopoguerra quando 
da splaggla aselvaggia» per 
1 gerarchi fascist! divento la 
meta degli sfollati poveri pen 
dolarl, Ostia ebbe subito una 
fisionomia rossa. Di quella 
Ostia mi parla un compagno 
che e un vecchlo mllitante. 
Raoul Falcioni, oggi conslglie 
re di circoscrlzione e al tern 
po di Roma «citta aperta». 
gappista insieme a Salinari, 
Bentivegna, Balzamo, Cala-
mandrei. i Savioli, Ferri e tan 
ti altri. Arrivd a Ostia dal 
l'Esquilino (una migrazione 
che si ripete, come abbiamo 
visto) nei 1949 Racconta degli 
scioperi a rovescia del 1950 
quando gli edili costruivano 
abusivamente e in anticipo 
le mura del progetto a Ina-
case» e ogni giorno erano 
scontri con la polizia e arre-
stl. 

Dopo il «boom» 
Nei 1953 Ostia aveva 14 ml 

la abitanti, ma era ancora so! 
tanto la vecchia splaggia « sel 
vaggias che piaceva a Mus 
solini. Lotte e occupazion! a 
non finire per ottenere un 
Ospedaie e ancora oggi ' lo 
aspettano (un pannello del 
Festival splega che ci vuole 
un'ora per farsi ricoverare in 
quelli di Roma, quando va 
bene e non e'e qualche « rien-
tro* festalokt) Eppure oggi 
questa citta che continua a 
non avere ne ospedali ne 
scuole e ha I servizl dl un 
villaggio. conta ben 120 mi
la abitanti: frutto del boom 
speculativo fra il '55 e il '65 
le cui ultime gesta si sono re 
gistrate nei 1970 con la ven 
dita aH'asta, sotto banco, de) 
residui terreni verdi comuna 
1! a privati del tipo di Ar
mellinl. Falcioni ricorda la fa
tica di creare un partito or 
ganizzato In quel caos e la 
prima grande festa deW'Unita 
a Caste!fusano. con Mario All-
cata, ne! 1962 

Quella Ostia oggi ha un suo 
nerbo politico robusto; la 
Nuova Ostia lo sta costruen 
do. n Festival di questo ago
sto si e collocato sul crlna 
le dl queste due realta. nei 
lo sforzo d! fonderle. Forse 
proprio per questo appare un 
Festival, nella sua ostentata 
sempliclta. fra I p!u politic!. 
tesi, impegnati. II momento 
della coscienza proletaria, col 
lettiva. costruttlva e i] piO fa 
ticoso da conqulstare e le 350 
mlla lire raccolte a Nuova 
Ostia per YVnita, le 400 mlla 
che raccoglle Ostia vecchia so
no ancora una volta una mi
sura da valutare posltlvamen 
te con grande attenzlone per 
caplre quanto lo sforzo abbla 
prodotto fruttl reall. 

Clamorosi sviluppi dell'episodio di Reggio C. 

I supertesti delPaccusa 
demoliscono la montatura 
contro il compagno Rossi 

Come responsabile della «aggressione » hanno «riconoscluto» con 
sicurezza un detenuto napoletano invece delPinfermiere comunista 
Crolla I'accusa: si rende ora necessaria la immediata scarcerazione 

Un compagno umbro 

manda 100 mila lire 

per l'« Unita » 

PERUGIA, 18 
Con un gesto di grandissl-

mo valore politico, un com
pagno peruglno — Vlttorio 
Fontana — ha sottoscritto 
centomlla lire per VUnita II 
compagno Fontana e un an 
ziano mllitante comunista che 
ha faticato una vita in 
tera e oggi si trova 
non soltanto In difficile 
situazione economica, ma an
che rlcoverato presso la Cll 
nlca «Nuova Latina» di Ro
ma, malato. II Comltato re
gionale umbro del Partito gli 
aveva mandate un assegno di 
centomlla lire per aiutarlo 
un po*: il compagno ha ri-
mandato Indletro l'assegno 
chledendo che fosse versato 
aW'Unita. La Uberta dl stam
pa. piu che di articoli di leg
ge. e fatta dl questi concreti 
esempi e siamo gratl al com 
pagno Fontana di avercene 
fornito uno ulterlore, parti-
colarmente signlflcatlvo. 

Manifestazioni 
del PCI 

OGGI 

Siena: Serri; Ospedaletto 
(Padova): Buselto; Fermi-
gnano (Petaro): Cappellonl; 
Acri (Cosenza): Conle; Cor 
lona (Arezzo): Di Paco; Lo-
reto (Pescara): Esposto; 
Netluno (Roma): Pasquali; 
Melfi (Pofenza): Sclavo; 
Catanzaro: Lamanna; So-
Ha (Pesaro): Fabbri; Villa 
Vlcenllna (Udlne): R. Pa 
scolat; Spello (Perugia): 
Grlfone; Sonnino (Latina): 
Mammucari. 

Dal nostro corrispondente 
REGGIO CALABRIA, 18 

La sorprendente e frettolo-
sa valutazione delle prime 
indagini di polizia gludiziaria 
e dei reperti rilasciatl dagli 
Ospedali Riuniti sulla fine 
del misslno Santostefano ha 
accusato oggi un nuovo col-
po, dopo 11 grave «infortu-
nio» della rivelazlone dei 
rapporti tra il caporione Cic-
cio Franco ed il brigadiere di 
PS Arezzo, autore della na 
ta teoria dello «spintonag 
gio» mortale. 

La «ricognizione di perso
na». effettuata nelle carce 
ri giudiziarie di Reggio Ca 
!abria alia presenza del giu 
dice istruttore, degli avvoca 
ti di accusa e dei difensori 
del compagno Antonino Ros 
si, infermiere al Neuropsi 
chiatrico, ha infatti rafforza 
to ulteriormente la posizione 
di assoluta estraneita al fat
to sostenuta dal nostro com 
pagno fin dalle prime battu-
te deirinchiesta. 

Due supertesti dell'accusa 
— tale Pagnotta, e la asigno-
ra vestita di nero», che as-
serivano di aver visto bene 
11 compagno Rossi mentre ag-
grediva a pugni e calci il 
Santostefano — hanno indi-
cato l'a aggressore» in un 
napoletano del quale anche 
le caratteristiche somatiche 
sono assai differenti da quel
le del nostro compagno. Que 
sto napoletano. detenuto da 
tempo nelle carceri di Reg
gio CalabrK era stato mes-
so insieme ad altri due car-
cerat! per effettuare la a ri
cognizione di persona». 

E' crollato cosl 11 tenta-
tivo missino di imbastire 
una sfrenata e vergognosa 
campagna anticomunlsta sul
la morte del Santostefano, 11 
misslno che assieme ad altri 
aveva, fin dall'inizio del co-
mizio del PCI del mese scor
so, provocatoriamente dlstur-
bato lo svolgimento della 
manlfestaztone popolare. 

In pari tempo prende per-
c!6 sempre piu consistenza 
I'ipotesi avanzata dai difen
sori del compagno Rossi se
condo cui la morte del San 
tostefano e stata in realta 
provocata da una emorragia 
cerebrate di orlgine natura-
le. Tale Ipotesi poggla del 
resto — come e noto — sui 
risultati della perizia necro-
scopica del cadavere del mis

slno che non presentava al
cun «segno esterno » tale da 
far concludere «con certez-
za per un urto violento del 
capo contro la sede stra-
dale ». 
* Nei sollecitare gia molti 

giornl fa la scarcerazione del 
compagno Rossi per mancan
za dl indlzi. 1 suol difensori 
avevano tra l'altro chlesto una 
Indaglne suH'anamnesl per
sonate del Santostefano per 
accertare se egli soffrlsse di 
attacchl epitettici. La conclu-
sione del « confronto all'ame-
ricana», cosl clamorosamente 
sfavorevole per I'accusa. po
ne a maggior ragione oggi 
— dopo I sen dubbi sulla va
lidity del rapporto poliziesco 
firmato da un brigadiere il 
quale, subito dopo i fatti. non 
aveva esitato a recarsl nella 
sede del comitato d'azione 
per rendere «preziosa» te-
stimonlanza a Ciccio Fran
co — l'esigenza di restituire 
la liberta al compagno Ros
si lngiustamente detenuto da 
quasi tre settimane. 

Non e insomma piu con-
cepibile trattenere ancora in 
carcere il compagno Rossi 
quando da un canto te pro
ve generiche sono state di-
storte e dall'altro la prova 
specifica, costituita dal rap
porto poliziesco, e seriamen-
te inficiata dal tipo di iega-
mi esistente tra il brigadie
re Arezzo e il Franco Sen
za contare il po' po' di in-
successo per I'accusa del a ri-
conosclmento n del due su-
pertestimoni. E' dunque or-
mal un fatto di giustizia re
stituire al piu presto 11 com
pagno Rossi alia sua famiglia. 
al suo lavoro, al suo impegno 
sindacale e politico. 

Enzo Lacaria 

A fuffe 

le Federazioni 

Tuffe le federazioni sono 
pregate di inviare alia se
zione eentrale di organiz-
zazione entro la giornata di 
LUNED1' 20 agosto i dati 
aggiornati del tesseramen 
to, il numero dei reclutati 
e delle donne. 

Ugo Baduel 

con Unita Vacanze 

PARIGI 
Festival it fHanamti 
Dal 6 al 10 sattembre 1973 
PARTENZA DA MILANO: ORE 23 DEL 6 SETTEMBRE 
ARRIVO A MILANO: ORE 7 del 10 SETTEMBRE 

Viaggio in trano con cuccttta di seconda classe 

VIsita della citta con guida 
e partecipazione al Festival 

Lir« 77.000 

Dal 16 al 23 sfttttmbr* 1973 
Viaggio in a#rao • pullman 
ITINCRARIO: G « i m - Porto Te rm . Alghtro - Ohilarta 
aarvmlni * lgl«si«» - C»gH»ri • Orgosolo 

Visita alia casa di GRAMSCI e incontri con 
lavoratori e rappresentanti sindacali. 

Lire 110.000 

OrisUno 
Olbia - Gmova 

Per informazionl e prenotazioni: 

UNITA VACANZE 
Vial* Fulvio Tasti, 75 . 20162 Milane 
Talefono 64.20.851 inttmo 225 
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