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Un giudizio del superiore dei gesuiti 

La situazione 
della Chiesa in 
America Latina 
Positive impressioni raccolte da padre Arrupe nel 
vlaggio a Cuba e in Cile - Difficili condizioni riscon-
trate in Brasile, Paraguay, Bolivia - Rapporto al Papa 

Nuovi sviluppi nell'indcigine sulla strage di piazza Fontana 
r . , t i-

Conf ronto tra due testimoni 
sui 

Si riparla con insistenza di due fascisti contro i 
reato: Giannettini, I'ex redattore del « Secolo» e 

i a Ventura 
quali furono emessi nel maggio scorso avvisi di 
Facchini, consigiiere comunale del MSI a Padova 

Paolo VI ha ricevuto. ieri 
mattina a C'astel Gandolfo. il 
superiore generale dei gesui 
tl, padre Pedro Arrupe, die 
!o ha informato circa il viag 
gio compiuto. accompagnato 
dall'assistente per I'America 
Latina padre Manuel Aceve?, 
nel continente sud americano 
vlsttando nell'arco di poco piu 
dl un mese (e tomato ai pri-
mi di settembre) diversi pae-
*i fra cui il Brasile. l'Argen 
tina. l'Uruguay. H'Cile. il Pe
ru, il Messico e Cuba dove ha 
'lOggiornato sei giorni ed d 
stato ricevuto anche dal pre-
>ldente Dorticos nel corso di 
un collonmo deflnito * amabile 
e cordiale ». 

Sulla realta cubana e sul ruo-
lo che in essa svolge la Cin'e 
sa cattolica, padre Arrupe ha 
rllasciato aH'atjenria France 
Presse una lunaa dichiara/io-
ne In cui si afferma tra 1'al 
tro: «Non ho potuto fare a 
meno ch ammirare la serictn 
con cut la Chiesa cubana si 
e impegnata in una riflessione 
teologica e apostolica sui pro-
Condi cambiamenti sociali in 
tervenuti nel paese. La com 
plessitA della rivolittione che 
si e sviluppata a Cuba impe-
disce di valutare con precisio-
ne cid che 6 stato fatto flnora 
sU tutto il territorio dell'isola 
soprattutto nel corso di una 
visita di pochi giorni». Va 
sottolineato. pero. — ha ag* 
L'itlnto padre Arrupe — che 
x la testimonianza della vita 
dei preti. dei rehgiosi e dei 
laid perrr?tte di sperare che 
i valori evangelici interver-
ranno semnre di piu nell'evo 
Iti/ione del paese J>. Ed ha co-
si concltiso* « La Chiesa cuba
na assistera tutti i fedeli a 
vivere piu profondamente la 
hro fede e. in un atteggia-
menti positivo. farA tutto cio 
che pud condurre alio svilup-
po economico. sociale e c'ul-
turale del paese ». 

Padre Arrupe. che si e in-
contrato anche con l'arcive-
scovo dell'Avana. mons. Fer
nandez. e con il nunzio. mons. 
Zacchi. ha ottenuto dal go
verno cubano di sostituire i 
?? cesuiti che lavorano nel-
I'isola e che sono molto an-
7. ani. 

Proprio per far rimarcare 
i contrasti esistenti nel conti
nente latino-americano. tenen-
do presente la situazione cu
bana. padre Arrupe non ha 
esiiato. in un'altra dichiara-
?ione. a denunciare le condi-
7'oni difficili in cui la Chiesa 
onera in Brasile o nel Para
guay. dove — ha detto — < tre 
gesuiti sono stati espulsi per-
ch£ avevano provato a co 
scienti7zare i contadini ». Per 
la stessa rasione t sono stati 
espulsi dalla Bolivia quattro 
nesuiti » « Oggi — ha aggiun-
ti — chi Iotta per la giustizia 
sociale e considerato di sini
stra ». «Noi diciamo che le 
nostre posizioni sono nel sen-
so della giustizia >. 

Inflne. padre Arrupe ha in
formato il Papa sulla situazio
ne cilena dove la Chiesa — 
come del resto ha dichiarato 
qualche giorno fa il card. Sil-
va Enriquez. arcivescovo di 
Santiago — * aode di una ple
na hberta d'azione ». 

II viaggio di padre Arrupe 
neH'America Latina va visto 
nel quadro di quei contatti che 
il superiore generale dei ge
suiti ha voluto prendere con 
le realta mondiali in vista 
della Congregazione generale 
della Compaznia di Gesu pre 
vista per il 1974. 

Ogei, i gesuiti sparsi ' eel 
mondo ed inquadrati te V 
provincie sono circa 32 000. 
ma va rilevato che tra i vari 
Ordini religiosi quello dei ge
suiti e quello che ha reaistra-
to negli ultimi tempi la piu 
forte emorragia: dal 1966 ad 
oggi piu di quattromila ge
suiti hanno lasciato I'ordine 
fondato nel 1540 da Sant'Igna-
zio di Loyola. Le ragloni della 
crisi — come risulta dalle ri-
sposte date da moltissimi ge
suiti al questionario distribui-
to gia da tempo — vanno ri-
cercate sia nella * regola > 
troppo rigida e mai aggioma-
ta dopo circa quattro secoli 
e mezzo sia nel ruolo defl'or-
dine. Infatti. il tema di fon-
do che sara trattato dall'as-
semblea generale del 1974 sa
ra appunto « una verifica del-
ndentita del gesuita nel mon
do contemporaneo >. 

Padre Arrupe ha voluto, co- j 
si, visitare varie capitali, tra 
cui Mosca (da 150 anni un su
periore generale dei gesuiti 
non vi si recava), i diversi 
continent! fra cui quello lati
no-americano dove la Chiesa i 
e chiamata a compiere scelte 
di fondo. 

Alceste Santini 

Convegno 
per la vertenza 

autolinee 
Si t e n * a Roma 11 10 set

tembre, nell'Aula Magna della 
Domus Mariae 11 Convegno 
nazlonale del dlrigentl del ain-
dacatt provinciaJl e delle 
strutture aziendall autolinee* 
autofeirotranvJefi. 

Piangono l'amico annegato 
WORCHESTER. 4 

Hanno appena rivisto. cadavere. il loro compagno di gioclu e 
adesso piangono disperati. La foto. davvero tragica, e stata scat-
tata sulle rive di un lago: Daniel e Robert Jefferson, due fratelli. 
si erano tuffati per un bagno assicme ad un loro anuco. James 
Duffy, di 14 anni. quando qtiesti e scomparso in un gorgo. I due 
ragnzzi hanno dato l'allarme e presto, dal paese vicino. sono ar-
rivati vigili e sommoz7.aton. Daniel e Robert sono rimasti sulla 
riva immobih. sino a quando i sommozzatori non hanno ripescato 
la salma del loro amico; solo allora sono fuggiti piangendo. 

La stampa USA allarmata 

A NEW YORK 
UN CRIMINE 

OGNI MINUTO 
Nostro servizio 

NEW YORK. 4. — Non esl-
ate luogo a New York che sia 
esente da questa paurosa on-
data di violenza. Con questo 
tltolo 11 quotidlano nuovayor-
chese Daily News presenta al 
suoi lettori un quadro pres-
soch6 terrificante della vlo- , 
lenza che si e abbattuta sulla 
piu grande metropoli amen 
cana. Impregnandone le stra- | 
de. 1 vicoh, perslno l'lnterno 
delle case. II giornale parla 
della quantita di pistole e 
coltelli che hanno contribuito 
a dare a New York il nome 
di citla assassina. , 

II giornale pubblica un ar-
ticolo che si basa su statisti-
che delta polizia clttadina da 
cui risulta che ogni minuto 
della giornata a New York 
viene commesso un crimine. 
II numero degli omlcidi nei 
primi sei mesi del 1973 e sta
to di 842. cioe quattro vol
te superiore agll omicidl com-
messi nella prima meta del 
1963. quando furono 241. 

Si sono moltiplicate anche 
le rapine e le violenze carna-
li in una atmasfera che mo
st ra come i ne?n siano di 
gran lunea le vittime piii fre-
quenti dt questI crimini, in 
particolare degli omlcidi: 959 
1'anno scorso contro 397 bian-
chi e 318 ispano-americani. 
" La plstola e l'anr.a piu usata 
nei casi di assassinio. II 51.4 
per cento degli omlcidi ven-
gono commessi con rivoltelle. 
L'anno scorso furono uccise a 
pistolettate 870 persone, con
tro le 569 assassinate a col-
t el late. Il coltello e quest'an-
no l'arma preferita nelle ag-
gressioni. che nei primi sel 
mesi sono state 10.520. 

Sottolineando il fatto che 
l'ondata criminale si e allar-

gata nei quartieri occidenta-
li della citta. il giornale com 
menta: «La violenza ribolle 
ovunque, dalle catapeochie 
dell'East Side, dove un ragaz-
zino di sette anni viene sfre-
giato a morte e abbandonato 
con una orrenda croce sca-
vata con la punta del coltello 
sui suo piccolo petto, al 
Bronx, dove un uorno di 23 
anni viene rinvenuto cadavere 
nel suo appartamento ucciso 
con una spada da samurai. La 
violenza si allarga nelle zone 
isolate a ghetto della citta. 
alcune delle quali sono dive-
nute dei veri e proprl campi 
armati. La logica e l'esperlen 
za costringono a ritenere che 
in certi momenti del giorno 
e In certe strade tuttl gll uo-
minl e i giovani che si vedo 
no In giro portino in tasca 
un'arma. In zone come quel
le. in cui il terrore del crimi
ne e cosl evidente, la gente 
costretta a rimanere necessa-
riamente per slrada molte ore 
al giorno va in giro portan-
dosi dletro mazze di base ball. 
grossl bastoni da passejrgio. 
come pass!bill armi di difesa 
La violenza invade anche i 
quartieri residenziali della 
classe media e dell'alta socie-
ta. dove i cittadini sono co-
stretti ad adottare drastiche 
misure per difendere le pro-
orie vite e le proprieta. dove 
la gente ha paura di fermarsi 
per strada dopo cena a scam-
blare Quattro chiacchiere con 
un amico o mi vicino di casa 
o dl scendere alia piu vicina 
tabaccheria per acquistare un 
pacchetto di sigarette». 

Ii quadro che il giornale of-
fre di New York appare mol
to simile a quello di una cit
ta sotto l'incubo dello stato 
di assedio. 

Paul Serafini 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 4 

Una mattinatA assai intensa 
quella di stamane neH'attivl 
ta di indagine dei magistrati 
mllanesl per chiarire 1 fntti 
e i ruoll individual! giocatl 
dai vari e torbldi personaggl 
che entrarono nel meccnnlsmo 
criminale che portb alia stra
ge dl piazza Fontana del 12 
dlcembre 1909. Se il cammi-
no percorso dal magistrati ha 
porta to il paese ad avere la 
certezza della matrlce faci-
sta dl questa strage. tuttavia 
ancoia arduo resta il lavoro 
dei giudlcl inquirenti per de 
llneaie con e^attezza e chla-
rezza i ruoli slngoli. la fun-
zlone dl tuttl quei personag
gl che hanno avuto una par
te nella vicenda. La cosa non 
e afTatto semphce. anche per-
che non e debellata la matri 
ce che ha generato le cellule 
everslve nere 

Con una certa Insistenza si 
riparla di due fascisti contro 
i quail furono gia emessi due 
avvisi dl reato per concorso 
in strage nel maggio scorso 
Sono Guldo Giannettini, Pe-
sperto milltare membro del 
servizio segreto, a quanto so 
stiene Ventura, in contatto 
con 11 missino Rauti e cono 
scente dl Preda: secondo 
quanto afferma Ventura. Gian
nettini faceva parte, nel SID, 
dell'anlma « democratica » 
quella che si batteva per le 
istltuzioni; rimane il fatto 
che questo ex redattore del 
quotldiano fasclsta il Secolo 
d'ltaUa era da lungo tempo 
in contatto con i fascisti. fin 
dal convegno del 1965, tenu-
tosi all'Hotel Parco dei Prin-
cipi di Roma, durante il qua 
le si discusse come organiz 
zare la lotta contro il comuni-
smo. Relatore. fra gli altri fu 
Oiannettini e al convegno par 
tecipo anche Rauti. 

Dal momento in cui il giu-
dlce D'Ambrosio lo mdizio di 
strage, Giannettini e scom
parso e si e ben guardato dal 
presentarsi al magistrate. La 
stessa cosa ha fatto Massimi-
llano Facchini. consigiiere co
munale del MSI di Padova. 
che si e dileguato non appe
na aveva « captato » di esse-
re indiziato per la strage di 
piazza Fontana. Contro questi 
due personaggl sembra che 
si prendano dl nuovi provve-
dimenti sia per assicurarll al
ia giustizia sia perche i rea-
ti da contestare non riguar 
derebbero solo piazza Fon
tana. ma anche gll attenta-
ti ai treni del '69. quelll alia 
Fiera e anche quello a palaz-
zo dl Giustizia. Certo e che 
essi sanno molte cose e (cio 
6 confermato dalla loro fuga) 
hanno molto da nascondere 
ajln giustizia. 

Intanto il giudice D'Ambro
sio ha depositato in cancel-
leria Tordinanza con la quale 
respinge la rich'esta presen-
tata dall'avvocato Ghidoni. di-
fensore di Ventura, di scar-
cerazione per decorrenza dei 
termini di custodia preventi-
va: secondo Ghidoni il tre set
tembre scorso Ventura ha 
scontato i due anni previsti 
dalla legge come termine mas-
simo. II giudice D'Ambrosio. 
nel respingere la richiesta. af
ferma che i termini scadono 
invece il 2 8agosto 1974 dal 
momento che i precedenti pro-
cedimenti. promossi del giudi
ce jstruttore di Treviso contro 
Ventura, erano per un altro 
reato (ricostituzione del par-
tito fascista) e non per la stra
ge di piazza Fontana: a In 
ordine ai fatti del 12 dicem-
bre 1969 tranquillamente si 
pu6 affermare che il giudice 
istruttore di Treviso sino alia 
data del 27 agosto 1971 non si 
riteneva (nd.r.: si spoglio ad-
dlrittura del processo) inve-
stito della pur solo notizia 
criminls». I due anni di car-
cerazlone preventiva vanno 
percid calcolati dal 28 agosto 
1972. data nella quale D'Am
brosio emise mandato di cat-
tura per la strage di piazza 
Fontana. 

Sull'altra nch:esta. presen-
tata daH'avvocato Ghidoni. dl 
scarcerazione. per mancanza 
di indizi. 11 giudice si e riser-
vato dl dare risposta. In base 
agh elementi fin qui raccolti 
e chiaro comunque che la sua 
risposta s«ra negativa. ' 

Questa mattina vi e stato un 
movimentato confronto fra 

Sconcertanti interrogativi dopo la morte del killer 

Avvelenato alPUcciardone 1'imputato 
della strage di viale Lazio a Palermo? 

s 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 4. 

Com'e morto Francesco Su-
tcra, il numero uno della stra
ge di mafiosi di \iale Lazio, 
irovato esanime sabato scorso 
nej locah delle docce del car-
cere paiermitano dell'Ucciar-
done? 

Dopo 1'autopsia non e stato 
ancora sciolto il dubbio sulle 
cause del decesso: sicche l'in-
chiesta a pert a dalla Procura 
della Repubblica continua per 
accertare come siano trascorsi 
gli ultimi giorni di vita di Clc-
cio Sutera, I'uomo indicato da 
due testimoni come il capofila 
del commando inviato da Ger-
lando Alberti il 10 dicembre 
1969 nei locali dell'impresa del 
costruttore Moncada a scari-
care chili e chili di pallottole 
contro i mafiosi che v'erano 
riuniti, laseiando a terra il boss 
Michele Cavataio, 11 suo guar* 
daspalle Francesco Tumminel-
1» 1 1 due dJcaadapM dtfla ditta 

Moncada SaKatore Be\ilacqua 
e Gio\ann; Dome. 

Non si tratta di indagini di 
norma'e amministrazione: il so-
stituto procuratore della Repiib 
bhea dr. Celcsti si e recato sta
mane all'Ucciardone per un pn-
mo sopralluogo ed ha dcfimti-
vamente acccrtato che uno de: 
detenuti che furono piu \icini 
a Sutera djrante la sua degen-
za nell'infermena del carcere 
— il killer soffrua de! nacu-
tizzarst di una \ecchia epilep
sia — porta un nome illustre. 
quello di Tommaso Buscctta. il 
bms dei trarfici di stuperactn 
ti, arrestato l'anno scorso a Rio 
de Janeiro. 

II magistrato ha le sue ra-
gioni per voler andare (mo in 
fondo, affrontando a viso aper-
to l'tpotesi, sussurrata nei gior
ni scorsi, che Sutera abbia tro-
vato una morte simile a quella 
di Gaspare Pisciotta, il luogote-
nente di Giuliano, ucciso nel 
carcere paiermitano dell'Uc-
ciardone da un caffe alia strk-

4~ ijr > H^ii, A«. _J»- -. ' . '-!». it"*' 

II cuore di Sutera. cosl come 
si e presentato ai penti. non 
reca Jesioni che facciano pen-
sare ad un normale col lasso. 
Allora. po.che la salma di Su
tera ncn porta alcuna fenta. 
ne segni di perco^se o maltrat-
tamenti. ha pre^o corpo 1'idea 
(k-iraweJenamento. Tossici. o 
anche farmaci capaci di colpire 
un orgamsmo malsano so presi 
in dosi eccessi\e, pote\ano es-
sere somministrati facilmente 
al killer in qiiell'oasi di quictc 
che e l'mfermeria deH'Ucciar-
done. 

Una fpotesi sconcertante che 
tinge di giallo la morte di Su
tera e che getta gravi ombre 
?ul prosieguo dell'inchiesta su 
viale Lazio, la cui ultima tappa 
e segnata dalla sentenza di pro-
scioglimento dei maggiori impu-
tati per insufficienza di prove 
pronuncfata lo scorso anno dai 
giudici di Palermo, che aveva 
portato ad un nulla di fatto. 

v. va, 

due testimoni che il giudice 
aveva convocato dopo averli 
ascoltntl separatamente nei 
giorni scorsi. Si tratta del con 
te Piero Loredan e Alberto 
Sartori entrambl In contatto 
stretto con Ventura attorno al-
l'lmpresa della tipografla « H-
topress». II Loredan, Insleme 
al conte Guarnlerl, flnanzld 
l'azione tlpografica. Sartori, 
5ostiene dl essersi collegato 
con 11 gruppo dl Ventura per 
scoprlrne 1 pianl e smasche-
rare i disegni della «cellula 
nera » veneta ebbe il ruolo di 
agente commerclale della ti
pografla, godendo di « un rap
porto speclale ufflclalizzato In 
un mandato di rappresentanza 
articolato secondo forme e 
llvelll provvlglonall remune-
ratlsslml» secondo quanto si 
legge In un documento del 
.xennalo del '71 prodotto dalla 
difesa del Ventura. 

Ma piii che sugll aspetti eco 
nomici dell'impresa. l'atten 
zione del giudice si e appun 
to al giro di personaggl che 
si sono mossi dletro aU'impre 
3-i tlpografica. Chi faceva par 
te del gruppo dl Ventura? Si 
dice che vi fossero parecchl 
e notl professlonistl dl Pado
va. Ma dal confronto, duran
te 11 quale i due testl si sono 
lanclate rlclproche accuse di 
non dire la verita e di lmpe-
dire l'accertamento, sembra 
per 11 momento che non sia 
uscito molto dl nuovo. A quan
to pare a un certo punto 11 
Loredan si e trovato in diffl-
colta. certo e che il magistra
to aveva fatto chlamare due 
agenti della giudlzlarla che 
per un certo tempo hanno at-
teso davanti alia porta. 

Maurizio Michelini 

IL CONGRESSO DEI SINDACATI INGLESI 

II TUC unito contro 
Fattacco ai salari 

'Si tralta della questione decisiva nell'atteggiamenlo verso il governo - Pur 
respingendo la richiesla di una sospensione del negoziato con Heath, la 
assemblea ha ribadilo il programma in cinque punli - Fra questi il con-
trollo dei prezzi, il minimo salariale, miglioramenlo delle pensionl 

Record segnalato dal Financial Times 
- - — * .. , . . _ 

A Roma i fitti piu alti 
e gli edili meno pagati 

Tra i tant! prlmatl negati-
vi che Roma puo «vantare» 
eccone altri due particolar-
mente slgnlflcatlvl, che rlguar-
dano l'edilizia: i piu altl costi 
delle case e i piu bassi salari 
degli operai edili nspetto alle 
capitali europse. I due dati 
risultano da una indagine com 
parata pubblicata dal quoti 
diano economico inglese Ft 
nancial Times. 

II costo medio di un appar
tamento di lusso con tre stan 
ze e servizl a Roma si aggira 
secondo l'influente giornale 
brltannico sulle 400 mila lire 
al mese. mentre a Londra gli 
affitti per lo stesso tipo di 
case sono di poco superion al
le 335 mila lire, e a Parigi 
280 mila lire. 

I salari degli edili, invece 
sono in media attorno alle 33 
mila lire settimanali a Roma, 
50 mila a Londra e a Parigi; 
100 mila a Copenhagen. Com-
piendo un paragone con lo 
stipendio di un impiegato di 
banca. il salario di un edile 
risulta uguale a Parigi e a 
Londra. inferiore dl un terzo 
a Roma. 

Estendendo l'mdagme al re 
sto del mondo, il fitto medio eiu alto si registra ad Hon 

:ong con 500 mila lire mensl-
11. seguono Tokio con 475 mila 
lire e New York con circa 
450 mila lire. Per i salari. I 
piii alti sono a Washington 
con quasi 200 mila lire la 6et 
timana e 1 piu bassi a Nuova 
Delhi con 5000 lire. 

Dal nostro inviato 
BLACKPOOL. 4 

I sindacati inglesi rmffer-
mano la volonta di intervenire 
a fianco del governo nella for 
mulazione della politlca econo 
mica e sociale da cui dlpen 
dono il benessere e la glusti 
zia redlstrlbutlva del paese. 

Come gia Ieri, nella seduta 
inaugurale. il congresso del 
TUC ha rlbadito il peso cre-
scente che le organlzzazioni 
del lavoratorl (oltre died ml-
llonl di Iscrltti) hanno nella 
vita nazlonale. Le decislonl di 
questa settlmana. a Black
pool, costltulscono una indl-
cazlone vallda per tutti 1 cit
tadini. Questo e il banco di 
prova con cui deve mlsurarsi 
il governo. 

Tuttl gli lnterventi alia trl-
buna congressuale resplngono 
la manovra dell'lnflazione co
me assalto al potere d'acqul-
sto delle masse lavoratricl al
le quail non si pu6 chledere 
di sostenore l'onere e i saenfi-
cl dl un ooom effimero che 
hn dato via libera ai super-
profittl e alia speculazione. 

Quello del 1973 e uno dei 
congressl piu importantl degli 
ultimi anni. II governo attende 
di sapefe quale sara l'atteg-
glamento dei sindacati sulle 
imminent) trattatlve per la co-
slddetta «fase 3» della politlca 
del redditl. La tesl che voleva 
il rltlro del TUC dai colloqul 
e stata ieri sconfitta. I rap-
presentanti dei lavoratorl 
continueranno percib il nego-
ziato ponendo tuttavia, al 
masslmo llvello, un program
ma articolato su cinque punti: 
controllo dei prezzi; minimo 
di paga nazionale; r'mristino 
della libera contrattazione; 
tassaz'one progressiva; miglio-
ramento delle pensioni. 

I sindacati non voghono fa
re da capro espiatorio della 
« crisi ». E non intendono nep 
pure paga re il prezzo della 
«espanslone» con l'abbassa-
mento dei livelh di vita popo-
lari. 

II significato di questo ecce 
zionale congresso non si riflet-
te per6. come nel passato. al 
llvello dei mass ^ media. La 
stampa dl ogni tendenza sem
bra essersi trovata d'accordo 
nel mettere in sordina il di-
battlto di Blackpool. La tele-
vlsione, che di sollto trasmet-

teva le oedute in diretta e per 
lntero, ha quest'anno quasi 
completamente cancellato I'as-
semblea dai teleschermi An-
chs questo, sotto i conserva
tor!, e un segno dei tempi. 

Ormai da qualche anno i 
mezzi di diffusione dl massa 
sublscono un certo tlpo dl 
pressione nascosta. Tanto piu 
si deve quindl valutare (co
me contrlbuto declslvo contro 
le tendenze autontarla messe 
in atto sotto Heath) l'impor-
tanza delle lotte op?rale che 
hnnno sconfltto nel 1972 e 
quest'anno la realizzazlone 
della legge antiscloperl. 

E' stato U presldente del me-
talmeccanlci. Hugh Scanlon. a 
rendere tributo all'azlone del
la base: « II codice antioperalo 
e stato messo m disparte solo 
grazle alia volonta dl base.. II 
nostro grande movimento sin-
dacale e stato costrulto e svl-
luppato sulla propria forza e 
sul rlconosclmento che solo la 
unltu dei suol iscrltti pub 
dargli la necessarla difesa con
tro gll attncchl del padroni. 
del governo e del tribunal! 
special!». 

II congresso aveva lerl re-
splnto la mozione che chlede-
v̂ a l'ostruzlonismo to tale nei 
confront! della Corte per le 
relazlonl Industrial!. Oggi la 
stampa cerca di trovare in 
questa declsione « mode rata » 
una briclola dl conforto per il 
governo. Ma non deve Ulu-
dersl — ha detto 11 segretarlo 
del sindacati dei tecnicl — 
perche qualunque sia la tattl-
ca scelta nelle circostanze. la 
determlnazione a battersi 
contro la legislazlone autorl-
tarla fe piu forte che mai e 
non v'e governo che possa 
sperare dl poter appllcare con-
temporaneamente la politlca 
dei redditi e l'apparato legale 
coercitivo come insegna l'espe-
rienza degli ultimi vent'anni 

Ogsi il congresso ha chiesto 
che il primo maggio e il pri-
mo gennaio siano dtchlarati 
giorni di vacanzi a tutti gli 
effetti nel calendario ufficiale 
delle festivita inslesi. Ha an
che approvato una mozione 
che rivendlca la facolta del 
dipendenti dalle autorita loca
li dl farsi eleggere nei consi
gn municlpali. provinciali e re-
gionali. 

Antonio Bronda 
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aneta aequo 
9 -

di Jacques Cousteau 
Jacques Couateau, il grande oceanologo ci guida alia scoperta 
del pianeta acqua e alia conoscenza dei problemi scientifici 
di tutti i mari: longine degli oceani - le forme di vita nel mare -
I'uomo e il mare - geografia sottomanna - la pesca - la navigazione 
- alimenti dal mare - ecologia manna - I inquinamento -
le ricerche oceanografiche - attrezzature per limmersione -
le paludi. le coste - geofisica - biologia manna - strumenti e mappe.. 

• ogni argomento • preaentato 
in modo organico • monograffco 

•> lintera opara * ampiamenta 
illuatrata a color! con immagini in 
gran parta inedita a raccolte 
in ascluaiva par questa pubblicazione 

• par chi vuole una conoscenza compltta a aciantifica 
di tutti i mari 

• par i giovani cha atudiano 
• par una corretta impostazione dal probiama acologico legato 

ai mari, problema cha condiziona lo ttesso awenira deU'uomo 
ogni settimana in edicola - un fatcicolo L. 500 
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