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Dal governo Andreotti alia crisi ehergetica, flmpegho costante del movimento operaio 

Un anno di lotte per un nuovo sviluppo 
II1973 si e iniziato e si e chiuso con uno sciopero generate - 250 mila metalmeccanici a S. Giovanni per il contratto e contro il centrodestra - La pro-
posta politica della CGIL al suo ultimo congresso e i eompiti attuali della classe operaia - Primi scioperi alia FIAT - Vertenza «pilota» alia SNIA 

Duecentocinquantamila metalmeccanici provenienti da tutta Italia durante la manifestazione per il rinnovo del contratto, a piazza San Giovanni nel 1973 

Come un cerch io , o megl io u n a sp i ra le , l ' anno 1973 si e a p e i t o e si e chiuso 
con uno sc iopero g e n e r a l e . Gli obiet t ivi , le pa ro l e d 'o rd ine , il q u a d r o di r i fer i -
m e n t o sono pero m u t a t i . F o r s e e p iu difficile, ce r to e piu a v a n z a t o il compito 
che spe t t a o r a ai l avo ra to r i , i qua l i s c e n d e r a n n o di nuovo in p iazza en t ro il 
p ross imo m e s e , secondo l ' impegno assunto da i s indaca t i ne l corso del le assem-
blee svoltesi nelle fabbriche 
e negli uffici venerdi 21 di-
cembre. 

Dodici mesi fa, il problema 
politico di fondo era caccia-
re il governo Andreotti; un 
impegno che la classe operaia 
aveva assunto su di se e al 
quale ha tenuto fede. I cento-
mila che il 12 gennaio sono af-
fluiti in piazza S. Giovanni 
stavano a testimoniare l'unita 
tra tutte le categorie in lot-
ta da mesi per il rinnovo dei 
contratti e la consapevolezza 
di massa che nella capitale si 
era creata attorno ai piu ge-
nerali temi dell' occupazione, 
delle riforme, di un diverso 
sviluppo economico, motivo 
conduttore nelle lotte di que-
sto ultimo biennio. Non a tor-
to e stato detto che proprio 
quello sciopero generale ha 
assestato un primo colpo al 
centrodestra e a quel padro-
nato che fin daU'autunno pre-
cedente, strumentalizzando la 
stagnazione economica, evo-
cando lo spettro della disoc-
cupazione e dei licenziamenti 
in massa, contando sull' ap-
poggio del governo, aveva di-
chiarato che per questa tor-
nata, forse, i contratti non si 
sarebbero neppure rinnovati. 

II culmine del movimento di 
lotta, cresciuto nel paese con 
l'aggravarsi dei guasti pro-
vocati dal binomio Andreotti-
Malagodi, e stato raggiunto il 
9 febbraio, quando ben 250 
mila metalmeccanici giunti da 
tutta Italia hanno attraversa-
to con quattro enormi cortei la 
capitale e si sono addensati 
sulla « piazza dei comizi *, a 
S. Giovanni. Ancora i metal
meccanici, come nel '69, ma a 
differenza da allora hanno tro-
vato una citta aperta, mag-
giormente recettiva e disponi-
bile, non piu soffocata da un 
clima di tensione alimentato 
ad arte. 

La manifestazione era stata 
preparata da incontri con le 
forze politiche e con le am-
ministrazioni locali, da pron-
nunciamenti e prese di posi-
zione. da una vasta rete di 
solidarieta tessuta dal pazien-
te lavoro dei sindacati, dei 
consigli di fabbrica, dei parti-
ti della sinistra e resa pos-
sibile, grazie ad una citta or-
mai profondamente segnata 
dalle grandi manifestazioni 
succedutesi in questi anni. 

Di li a poco, il padronato sa
ra costretto a cedere e il go
verno Andreotti verra messo 
definitivamente fuori gioco. 
Una significativa coda locale: 
persino nella DC del Lazio gli 
andreottiani sono stati scalza-

ti dalla loro tradizionale posi-
zione di predominio. 

Lo scontro oggi e su livelli 
nuovi. La crisi energetica ha 
gia prodotto conseguenze ne
gative e ne minaccia altre, 
piu pesanti, sull* economia re-
gionale fragile e squilibrata. 
La lotta all'iriflazione si im-
pone come obiettivo non piu 
rinviabile, cosi quelle riforme 
sociali che hanno finito di es-
sere, nella coscienza di lar-
ghe masse non solo operaie, 
una parola d'ordine, per di-
ventare necessita vitale del 
paese. 

II sindacato non e stato pre-
so alia sprovvista dalla attua-
le congiuntura: era infatti gia 
attrezzato di una proposta po
litica elaborata durante i di-
battiti, le consultazioni, i ser-
rati confronti che hanno pre-
parato Testate scorsa il con
gresso della CGIL. Proposta 
che anche a Roma e nel Lazio 
ha significato la piena consape
volezza di dover far perno per 
ogni iniziativa sulla modifica 
dei meccanismi di sviluppo; 
abbracciare in tale prospetti-
va anche le categorie del ter-
ziario, della pubblica ammini-
strazione. settori intermedi, 
numericamente preponderanti 
rispetto alia classe operaia; di 
doversi confrontare. inoltre, 
con le strategie di alcuni 
grandi gruppi industriali e fi-
nanziari che hanno intensifi-
cato e qualificato la loro pre-
senza nella regione durante 
gli anni della crisi. 

Le piu significative espe-
rienze, da questo punto di vi
sta, sono state fatte alia SNIA 
e alia FIAT. Negli impianti di 
Colleferro del gruppo chimico-
tessile passato sotto il control-
Io della Montedison, i sinda
cati hanno aperto una verten
za che prende le mosse dall'in-
quadramento di tutti i dipen
denti nel contratto dei metal
meccanici, per mettere poi di* 
rettamente in discussione i 
piani di ristrutturazione azien-
dale che prevedono investi-
menti nel settore fibre smo-
bilitando progressivamente le 
produzioni meccaniche. alcune 
delle quali dotate di notevoli 
potenzialita sociale. 

Nel corso dell'anno, vinte le 
resistenze antiunitarie. supe-
rati decenni di paternalismo 
aziendale. consolidate il consi
glio di fabbrica. si e formato 
proprio a Colleferro uno dei 
piu combattivi nuclei di classe 
operaia, capace di affrontare 
con forza e consapevolezza 
questo scontro di grande por-
tata politica. 

Per quanto riguarda la 
FIAT, la lotta si e sviluppata 
su due fronti. Nelle filiali ro-
mane durante il contratto (e 
stato persino licenziato il se-
gretario del consiglio di fab
brica della Magliana, poi rias-
sunto) e nel nuovo stabilimen-
to di Cassino, subito dopo. In 
autunno, gli operai hanno in-
crociato le braccia anche nel-
l'unica fabbrica FIAT che non 
si e fermata durante la ver
tenza contrattuale. Dapprima 
contro gli stressanti ritmi di 
lavoro. in continuo aumento 
(si e toccato il livello di 1100 
vetture al giorno), poi con uno 
sciopero totale nel quadro del
la vertenza di gruppo. II suc-
cesso e dovuto in modo de
terminate alia crescita del 
sindacato in azienda, alia ele-
zione dei delegati e alia co-
stituzione del consiglio di 
fabbrica, vincendo resistenze 
molto forti di natura pretta-
mente politica, 1* inesperienza 
di lavoratori giovanissimi, al 
primo impatto con la realta 
di fabbrica, l'opposizione del
la FIAT per la quale il nuovo 
organismo e solo una inven-
zione di qualche sindacalista 
burlone La direzione, che fin 
dal suo insediamento. aveva 
voluto mostrarsi « illuminata » 
e giunta a licenziare un rap-
presentante sindacale. Una 
rappresaglia. una chiara inti-
midazione, fallita pero in se-
guito alia pronta e massiccia 
risposta degli operai che ha 
costretto i dirigenti FIAT a 
ritirare, poco dopo, il provve-
dimento. 

II 1973, inline, e stato anche 
l'anno deH'ultima fabbrica oc-
cupata; 1'ultima di una lunga 
serie che ha costellato la vita 
sindacale romana dal '69 ad 
oggi. Si tratta della « Gianni-
ni», i cui dipendenti, dopo di-
versi mesi di lotta. grazie an
che alia requisizione messa in 
atto dal Comune di Guidonia. 
hanno ottenuto una colloca-
zione nell' ambito del costi-
tuendo consorzio regionale dei 
trasporti. 

E il nuovo anno cosa prean-
nuncia? Si presenta con dense 
nubi aH'orizzonte, ma pieno 
anche di possibilita che biso-
gna saper appieno cogliere. 
Non appena sara spento il Iuc-
cichio (per quanto < austero ») 
di queste feste, quando l'atti-
vita lavorativa tornera a pie-
no ritmo, ci si rimbocchera di 
nuovo le maniche per svilup-
pare il movimento di lotta su 
tutte le questioni aperte. sen-
za soluzione di continuity. 

Stefano Cingolani 

II racconto delle esperienze dei compagni che diffondono il nostro giornale 

Ogni domenica «l ' Unita» casa per casa 
L'austerity ha portato a valorizzare di nuovo vecchi sistemi di vendita straordinaria — Negli ultimi tre 
anni 400 mila copie in piu diffuse nei quartieri, nei posti di lavoro, nelle scuole — Estesa la rete di col-
legamento con i diversi strati della popolazione — La lettura del quotidiano negli istituti medi superiori 
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L'aumento del numero delle copie dell'« Unita» diffuse in citta negli ultimi anni 

La mobilitazione del movimento popolare in difesa del pofrimonio artistico e culturale 

Per una dimensione piu umana della citta 
Erano i primi giorni del

l'anno quando la Pieta, re-
ttaurata e protetta da un ve-
tro antimitraglia, ha npreso 
U suo posto nella Basilica di 
San PietTO, dove nell'estate 
era stata sfregiata da un folle 
armato di martello. II ritorno 
dello stupendo gruppo mar-
moreo di Michelangelo, ac-
compagnato da polemiche sul-
Feffioacia del restauro, non e 
stato pero un buon auspicio 
per tutio/ il potrimonio arti
stico. Ami, il 1373 si & tra-
sformato per i monumenti in 
un vero e proprio flagello: 
transennato il Colosseo, che 
presentava profonde crepe e 
minacciava crolli, circondato 
anche Tarco di Costantino, 
chiuso il Palatino con le mu-
ra fradice di pioggia, salca-
to in extremis I'obelisco del 
Pantheon e per finire chiusi 
i musei per mancanza di per
sonate. 

• Ma il 1973 ha segnato an
che una lappa importante per 
la restituzione della citta e 
delle sue zone piu affascinan-
ti a una dimensione piu avi-
It. La chiusura di parte del 
centro storico allc auto pri
vate 4 stata una delle prime 

importanti vittorie del movi
mento popolare, mobilitatosi 
in difesa di una citta semidi-
strutta da anni e anni di spe-
culazione e di abbandono. Ba-
stera qualche esempio: Vul-
tima manifestazione che ha 
chiuso l'anno e stata quella 
organizzata per strappare la 
pineta Sacchetti — residuo 
angolo di verde per dedne di 
migliaia di cittadini — al ce-
mento deWImmobiliare; un 
intero quartiere e sceso in 
campo per difendere villa 
Blanc, un gioieUo stile liber
ty, vendulo aU'ambasdata te-
desca, che naturalmente la 
trasformerebbe per rendere il 
complesso piu funzionale. I 
primi successi delle annose 
battaglie condotte dagli obi-
tanti intorno all'Appia Anti-
ca, per Uberare il parco dalle 
ville abusive si sono regtstra-
ti qualche mese fa: le ruspe, 
invtate dal Comune grazie an
che all'iniziativa dei nostri 
consiglieri, hanno comtnciato 
ad abbattere qualcuna delle 
costruzioni illegali. 

Si deve quindi concludere 
die gli abitanti di Roma han
no acquistato, in questi ulti
mi tempi, maggiore sensibtlita 

per le opere d'arte? II discor-
so e vero solo in parte; piu 
in generale molti cittadini 
hanno compreso Vimportanza 
di difendere il tessuto cultu
rale in cui vivono, anche par-
tendo dalle piccole cose, an
che conservando il sasso del 
Palatino, o liberando il cen
tro storico dalla morsa di 
migliaia di macchine, o ren-
dendo i musei capatk di fun-
zionare e di portare il loro 
messaggio culturale a tutte 
le citta. 

In questo quadro si inseri-
see lo scandalo della chiu
sura delle gallerie per man
canza di personate; scanda
lo falto esplodere dalle stes-
se «autorita responsabili». 
La denunda di Raniero Be
nedetto — assessore comu-
nale ai beni culiurali — sul
la gravissima situazione ne
gli organid dei musei e del
le gallerie & stata si la ri-
cerca di un alibi, ma anche 
un momento tale di rottura 
da costringere Vamministra-
zione a correre a tempora-
nei ripari. Certo Vassunzione 
di 10 custodi in ptii o in me-
no, non risolve di colpo il 
problema reale dd musei, 

del loro distacco dalla citta, 
del loro essere quasi esclu-
sivamente depositi di ogget-
ti; spetta pero al movimen
to democratico battersi per-
che la loro funzione si tra-
sformi da semplice ricetta-
colo in stimolo di cultura. 
Su questa linea si sono mos-
si anche t sindacati dd la
voratori del settore, che han
no avanzato inleressanti pro-
poste e stanno cercando con-
tatti con le altre • categorie 
per elaborare un piano di 
lotta su questi temi. 

• Crolli. chiusure e restauri 
non hanno offuscato Vatti-
vita dd todri, i quali anche 
quest'anno sono stati prota-
gonisti di <• clamorose impre-
se, a vantaggio naturalmente 
dei grandi commerdantL 
Quando infatti il «Metropo
litan Museum» di New York 
ha esposfo un vaso firmato 
dall'artista greco Eufronio, 
«reperito-»\ in una • tomba 
etrusca da qualche espcrto 
« tombtirolo », & apparso chia-
ro some non mai che i furti 
d'arte non sono coserelle da 
ladruncoh.-'ma vperazioni in 
grande stile, yesfW da esper-
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ti del settore. L'intermedia-
rio per la vendita dd vaso 
rubato era stato, infatti, un 
noto e facoltoso, commer-
te d'arte, residente a Roma, 
ottima base evidentemente 
per le sue operazionL Gtusti-
flcazioni, che non stavano ne 
in delo ne in terra, sono sta
te portate per dimostrare la 
legalita delVappropriazione, 
difesa a spada tratta anche 
dal direttore del museo sta-
tunitense con una spregiudi-
catezza quanto mai singotare. 
• Del resto tutti possono ar-
raffare reperti archeologid s 
artistici senza temere alcuna 
conseguenza; il- meno tran-
quillo, in fondo, e proprio il 
ladro il quale agisce rischian-
do la galera e prende pochi 
spiccioli, mentre il ricettalo-
re si .trincera dietro questio
ni dipiomatiche e complesse 
regole che.finiscono per favo-
rire il saccheg'gio. Ne le auto
rita italiane hanno fatto qual-

.cosa per 'tentare il recupero 
> Anche il furto del vaso, e 
stato reso possibile non tan-
to dairassenza di controlli 
ndle inesplorate tombe etru-
sche, quanto dalla poca atti-
vita archeoloalca che, manic-

nendo ancora vergini intere 
zone ricche di testimonianze, 
lascia spazio ai ladri e alia 
genie di pochi scrupolL 

Gli sporadid interventi, non 
collegati da un piano regiona
le di ricerca e conservazione. 
sono stati lasciati finora alia 
buona volonta d enti cultu-
rali italiani e stranieri. E' un 
istituto svedese, guidato fino 
alia sua morte da re Gusta
vo, che si occupa infatti degli 
scavi nella citta etrusca di 
Acquarossa. Adesso, con la 
nasdta del ministero senza 
portafoglio per i beni cultura-
li. e augurabUe che tutta Vat-
tivita ottenga un coordina-
mento a livello nazionale, re
gionale e comunale. Cosi co
me i restauri necessari per i 
monumenti romani e soprat-
tutto la completa chiusura del 
centro storico al traffico, deb-
bono rispondere a un piano 
generale miranle a trasfor-
mare la citta, non in un pre-
zioso museo, ma in un centro 
di attivita dove cultura e te
stimonianze storiche dtventi-
no parte integrante di un mo
do nuovo di vivere. 

MatilcU Pasta 

Gli student! quando si sono 
accorti che il quotidiano del 
PCI tratti i problemi specifi-
ci, che piu da vicino toccano 
i giovani, non hanno avuto 
dubbi sulla scelta. UUnita ha 
seguito passo passo la lotta 
che abbiamo portato avanti 
contro i doppi turnl, per chie-
dere nuovi locali, ed e diven-
tato un punto di riferimento 
preciso per allievi e docenti». 

«Quando cinque settimane 
fa — racconta Marco Tulli, 18 
anni — abbiamo iniziato la 
diffusione al Francesco d'As-
sisi. a Centocelle, i gruppet-
tari ci hanno schernito: « Non 
avete peso politico in questo 
istituto e quindi non riusci-
rete a vendere nienten. I fat-
ti li hanno smentiti. Ogni 
giovedi, quando e'e la pagina 
speciale sulla scuola, diffon-
diamo infatti 15 copie. E' un 
buon risultato oer noi». 

Al Tasso, il liceo di via Si-
cilia, dove considerevole ri-
mane l'influenza degli extra-
parlamentari si vendono o-
gni giorno (eccetto la domeni
ca e il lunedi) 20 copie. I gio
vani della FGCI, inoltre, di-
stribuiscono un proprio pe-
riodico, Ottocento, sorto di 
recente. Al Cannizzaro (Eur) 
sono state, invece, le ripetu-
te aggressioni fasciste a for-
nire un notevole stimolo al 
rafforzamento della cellula 
comunLsta e alia vendita del-
VUnita, unico quotidiano dif-

fuso in questa scuola. 
In altri istituti, come il 

Castelnuovo e il XXII liceo 
scientifico (specialmente nelle 
classi sperimentali) viene con-
sultata la stampa di varia i-
spirazione. «La lettura dei 
giornali — ripete uno studen-
te, citando l'aforisma di un 
celebre filosofo tedesco — e 
una specie di preghiera reali-
stica: si orienta la propria 
azione nel mondo o in cio 
che e il mondo. Ambedue 
danno la stessa sicurezza di 
sapere come ci si debba com-
portare ». E YUnita e ai primi 
posti della preferenza e della 
stima dei giovani. 

Cosi accade pure in diver-
si posti di lavoro. Al Poli-
grafico dello Stato di via Sa-
laria la diffusione e quotidia-
na. 

«In questi ultimi anni — 
sostiene Luigi Ferrari, 35 an
ni, libraio — la diffusione al 
Poligrafico si e sviluppata so-
prattutto in occasione di av-
venimenti drammatici. intern I 
ed internazionali, che hanno 
scosso molte coscienze». E' 
questa una testimonianza del
la sensibilita dei lavoratori e 
della capacita dei compagni 
di saper rispondere al biso-
gno di conoscere, che consen-
tono di guardare con fiducia 
all'anno del cinquantesimo 
del quotidiano comunista. 

Giulio Borrelli 

L'Associazione ITALIA-URSS 

« La domenica a piedi ha bloccato la diffusione de l l ' " Unita " ai semafori, siamo percio 
tornati al sistema tradizionale di andare casa per casa, e abbiamo cercato nuove forme 
di contatto con la genie per vendere II giornale n. « A noi, invece, le domeniche di " auste
rity " hanno portato un vantaggio: i passanti si fermano a discutere e comprano di piii il 
nostro quotidiano». Sono due esperienze diverse dei comunisti di Roma: la prima e stata 
riferita dai compagni di Esquilino, ormai «specialist » della vendita nei punti nevralgici del 
traffico; la seconda testimo
nianza e venuta dai compa
gni del quartiere Ardeatino. 

Pur con differenze da zona 
a zona, la diffusione della 
stampa del PCI, anche in que
ste ultime settimane, ha re-
gistrato un nuovo balzo in 
avanti grazie ad una estesa 
rete di collegamento con i di
versi strati della popolazione: 
dagli operai della Fatme e 
dell'Autovox agli impiegati 
della Fiat di viale Manzoni, ai 
dipendenti del Poligrafico del
lo Stato e deU'Inam, dagli 
studenti agli abitanti di Tra-
stevere, della Cassia, di Mon-
teverde Vecchio, della Garba-
tella. 

Questo risultato e una ri-
prova del crescente impegno 
politico e della capacita orga-
nizzativa delle sozioni del par-
tito e dei circoli della FGCI, 
che si sono po.sti come uno 
dei eompiti principali quello 
di rafforzare la divulgazione 
della stampa nei quartieri, 
nelle fabbriche e nelle scuole. 
A Roma negli ultimi tre an
ni si sono vendute oltre 400 
mila copie in piu deirr/nifd: 
e il frutto di tanti sforzi col-
lettivi e di molti sacrifici in-
dividuali. E i compagni giu-
stamente ne parlano con or-
goglio. 

Racconta Gmo Dolentini, 33 
anni, della sezione Esquilino: 
«Una banda di picchiatori fa-
scisti mi ha eggredito nel 
maggio del '72, alia vigilia 
delle elezioni, mentre diffon-
devo I'Unita ad un semaforo 
di piazza San Giovanni. Sono 
finito all'ospedale, ma la do
menica successiva ero di nuo
vo alio stesso posto con il 
pacco dei giornali in mano. 
Alcuni automobilisti, che la 
settimana prima avevano as-
sistito airaggressione. dopo 
essersi informati sulle mie 
condizionj di salute, hanno 
commentato: «Certo che -voi 
comunisti avete fegatov. a SI 
— dice Silvio Morini, 52 an
ni, della Garbatella — sono 
proprio il coraggio e la pas-
sione le doti che contraddi-
stinguono i diffusori. Ogni 
domenica. da solo, comincio 
alle 7,30 la vendita per la 
strada. Piu tardi vado casa 
per casa. Non di rado qual-
cuno mi sbatte la porta in 
faocia, mi rivolge frasl pro-
vocatoTie. Io rispondo per le 
rime e continuo a girare fino 
a mezzogiorno. 

NeHe abitazioni popolari 
rarrivo del coropagno che con-
segna YUnita 6 quasi sempre 
ben accolto. Diverso e il trat-
tamento in certi palazzi abi-
tati dalla media e alta bor-
ghesia. s F il caso — riferi-
sce Alberto Villanti, 27 anni 
— del quartiere Ardeatino. 
Se a Tormarancia la nostra 
stampa e diffusa, in altre zo
ne le difficolta da superare 
sono molte*. «Per questo — 
aggiunge Egidio Longo, 22 
anni — siamo alia continua 
ricerca di nuove forme per 
stabihre un contatto diverso 
con la popolazione 

Questo rapporto e stato 
conquistato da due- tre anni 
in una ventina di scuole se
condare superiori, dove gli 
studenti comunisti piu si sono 
mlsurati con la realta del 
proprio istituto, come e acca-
duto — ad esempio — al Fer
mi, al Castelnuovo, al Tasso, 
al Benedetto da Norcia, al 
Francesco d'Assisi, al Canniz
zaro, al Malpighi, al Viscon-
ti. «Nel nostro liceo — dice 
Massimo Cervellini, 17 anni, 
del Benedetto da Norcia (Cen
tocelle) — almeno una copia 
deWUnita e presente in ogni 
classe. H giornale e diventato 
uno dei principali stimoll alia 
discussione. Ad un serrato 
confronto i fogll extraparla-
mentarl, che prima erano i 
piu dlffusl, non hanno retto. 

sezione romana 
vi invita al 

PRIMO VEGLI0NE DI CAP0DANN0 ITAL0S0VIETIC0 
Roma - 31 Dicembre 1973 - ore 21 

S S S C R A L Via Diego Angeli 166 (Tiburtino) 
— Un Capodanno Diverso 
— Satira politica. letture teatrali, tribuna deiresordieoM, 

TANTA MUSICA 
— Borsc russo onginale e il Gustoso tradizionale Menu d»Ue 

Cuoche di Casalbruciato 
— Vodka, birra onginale cecoslovacca, spumanti ecc 
— Si esibira il noto complesso cileno degli c INTI - ILL1-

MANi> sutori del disco cVIVA CHILE!* 
— Per i bambini: Le recentissime « Favole al telefono » di G. 
Rodari neH'interpretazione del Burattinaio del Pincio. Gabel-
lone. 

A PREZZI SUPERPOPOLARI 

Roma demoeratica festeggia 
la nascita del 1974 alia 

SSSCRAL di Casalbruciato! 
IL RICAVATO SARA' DEVOIUTO A FAVORE 
PROFUGHI CILENI IN ITALIA CHE PARTECIPf-
RANNO TUTTI ALLA SERATA 
PREXOTAZIONI PRESSO ITALIA-URSS Tel. 464.570/485.945 
Piazza della Repubblica. 47 

LOCALI MOLTO GRANDI - CE ' POSTO PER TUTTI 

Hotel GATTO NERO 
dei Fratelli GIOVANNINI 

NARNI SCALO (Terni) 
caratteristico 

CENONE DI S. SILVESTRO 
31 dicembre 1973 

La serata sara allietata dal 

complesso « GLI ARCIDUCHI » 
con reperforio di musiche moderne e balli lig|| 
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