
l ' U n i t à / sabato 5 agosto 1978 PAG. il / fatti ne l m o n d o 
Virati dopo le grandi manifestazioni popolari 

Dalle moschee 
contro lo scià 

Cosa esprime il movimento a sfondo religioso? - Iniziativa e 
problemi della sinistra davanti agli ostacoli della lotta al regime 

Dopo aver e l i m i n i l o In un 
articolo pubblicalo il 25 luglio 
le nuova condliloni di lotta 
contro il regime, e in un altro 
i m i t o il 2 8 luglio, il quadro 
economico del l ' I ran, K. Rah-
mat • Rb. R a i » , membri del 
Comitato unitario par la de
mocrazia In I ran, atlrontano 
oggi — a conclusione della loro 
ina l i l i — I problemi che hanno 
di Ironie le I o n e di oppo»l-
zlono, 

Oggi il regime dello scià 
appare non solo lontano dal
l'apice della sua forza, ma in 
un certo senso in lenta ritira
ta su molti fronti. E' una 
tattica? E', ancora una volta. 
in agguato una massiccia re
pressione. quale soluzione su
prema dei muli del regime? 
Se così fosse, quale possibili
tà avrebbe lo scià, chiave di 
volta della repressione, di riu
scire a ricomporre gli interes
si ormai fortemente contrap 
posti a livello interno e quin
di riavere tutto l'appoggio dal
l'estero? I fatti degli ultimi 
mesi lasciano notevoli margi 
iti di dubbio sul fatto che la 
repressione posso continuare 
all'infinito. Il rebus, sommai, 
sarebbe quello di vedere qual 
è il grado di incidenza e di 
contrapposizione, delle forze 
progressiste in questo prò 
cesso. 

Le grandi lotte di questi 
mesi hanno avuto i loro mo
menti di maggior organizza
zione nelle università e nelle 

moschee, gli unici luoghi che, 
nei lunghi anni della repres
sione e dell'assenza di ogni 
altra alternativa sono serviti 
da punti di riferimento a va
sti settori sociali, divenendo 
elementi coagulanti del fer
menti clic salivano dalla so
cietà. Ma questo non signifi
ca che l'elemento religioso sia 
il motivo di fondo della pro
testa popolare 

Il movimento religioso nella 
storia recente dell'Iran, pur 
partecipando alle lotte talora 
in modo determinante, non ha 
avuto una propria espressio
ne politica. Il Fronte nazio
nale guidato da Mossaddegh 
— che fu upjyoggiato dalla 
borghesia nazionale e da va
sti strati della piccola bor
ghesia urbana — tra i suoi 
programmi aveva incluso an 
che rivendicazioni del settore 
religioso. Dopo la sconfitta 
dell'esperienza del * Secondo 
fronte nazionale » nei primi 
anni 'CO e per la mancanza 
di ogni altra alternativa po
litica, era in pratica avvenu
ta la scissione fru i campo 
nenti del Fronte stesso e al
cuni capi religiosi, allorché 
questi ultimi avevano avanza
to la proposta di un gover
no islamico, che si sarebbe 
battuto contro la dittatura lan
ciando lo slogan dell'egualita
rismo e della lotta ai ricchi. 
In tali proposte gli strati in

feriori della borgliesia e le 
masse dei fedeli, in prevalen
za pòveri, vedevano identifi
cate le loro aspirazioni. Fu 
questo movimento che nel 
drammatico luglio del 1963 
diede luogo alle vaste manife 
stazioni contro il regime du
rante la cui repressione pe
rirono migliaia di persone. 
• Da allora ad oggi — un 

periodo di venticinque anni 
di dittatura — muiamenti an 
che notevoli sono avvenuti nel
la composizione sociale del
l'Iran. La borghesia naziona
le, che ha avuto una specifi
ca funzione verso la fine de
gli anni 40 e l'inizio di quel
li 50, in pratica ha perso il 
proprio ruolo economico iden
tificandosi nella moderna bor
gliesia iraniana, legata alla 
burocrazia e al grande capi
tale. Anche la piccola bor
ghesia non rimane uno stra
to sociale omogeneo. I livel
li superiori e benestanti ven
gono integrati nel sistema e 
fungono da appendice della 
borghesia moderna, mentre i 
settori inferiori sono forte
mente danneggiati dalla poli
tica monopolistica dello stato 
e su di essi incombe il peri
colo di una vera e propria 
dissoluzione. La piccola bor
ghesia tradizionale (piccolo 
commercio e bazar) è in pe
ricolo di bancarotta a causa 
della stagnazione economica- ! 

e nel V.I26 si autoproclamò 
re. E' significativo sottolinea 
re che. oieno di un anno pri 
ma del colpo di stato del 
'21, era i stato fondati/ il par
tito comunista iraniano. 

l'oclii mesi dopo la fine del
la dittatura, provocata dal 
mssagfiio nella seconda guer
ra mondiale dell'esercito al
leato in Iran, furono fonda
ti partiti e organizzazioni sin
dacali., tra questi il Tudeh 
(partito di massa). E' diffi

cile affermare che ciascuna 
di queste formazioni politiche 
fosse l'espressione autentica 
di una classe sociale in sen
so stretto, in quanto le stes 
se, storicamente, dovevano 
ancora svilupparsi. Vi sono 
comunque grosse formazioni 
sociali, potentati terrieri le
gati alla corte ed una classe 
della borghesia urbana alla 
ricerca della propria identi 
tà nazionale. Siamo tuttavia 
nei primi anni di un notevo 

le fervore democratico. Lo 
scià costituzionalmente è al 
potere, ma chiaramente mor
de il freno. Sono presenti sul
la scena politica molti interes
si interni e stranieri, tutto 
però è incentrato sulla quo 
stione del petrolio, che dal 
l'JOl è in mano agli inglesi. 
Mentre in Parlamento la lot
ta sulle concessioni petrolife 
re è serrata, cresce la volon
tà popolare di indipendenza 
dal giogo dell'imperialismo. 

La questione operaia 

La contesa sul petrolio 
In un simile panorama eco- I zione di un governo di coati-

nomico, un'eventuale alterna
tiva politica alla dittatura del
lo scià, all'interno del siste
ma, difficilmente può non es
sere una forza in grado di 
esprimere tali realtà così ete
rogenee e dì egemonizzarle: 
una forza che oggi non può 
non essere cercata nella com
ponente religiosa, in quella 
del Fronte nazionale e nella 
dissidenza all'interno dell'oli
garchia dominante. 

Gli obiettivi politici di que 
ste forze si possono riassume
re nella coagulazione delle 
tendenze moderate, nel garan
tirsi l'appoggio dell'ammini
strazione Carter e nel coin
volgimento del settore radica
le religioso. Esse puntano al 

zione. Il rispetto della costi
tuzione significa limitare il 
potere del sovrano e l'influen
za della corte, uno del grandi 
gruppi economici che basa 
In propria forza essenzialmen
te sui meccanismi politici. La 

| coesistenza di tali forze in 
i una coalizione dipenderà 
I esclusivamente dal realismo 
I dei contraenti. Ma la realiz 
j zazione di questo disegno di-
i penderà anche dalla capaci-
'. tà delle forze ed organizza-
| zioni progressiste e dalla lo-
i ro influenza sulle masse la-
, voratrici. 

Si parla di ritardi della si-
I nistra iraniana. Ed è com-
I prensibile come, in un regi
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rispetto della costituzione, a ' to principalmente alla repres-
hbere elezioni e alla istitu- ' siane massiccia e prolunga- ' 

ta. Ma nel caso dell'Iran, ol- • 
tre a questo elemento, vi è , 
anche quello di divisioni, che ': 
hanno radici lontane nella sto
ria dell'opposizione, al punto . 
che le forze democratiche e • 
rivoluzionarie non si battano, 
oggi unite contro la dittatura.! 

Molti elementi che componi 
i gono, ora. lo schieramento 
I della resistenza iraniana trag 
! gono origine da quelle stesse 

forze die consacrarono la vii- .' 
torta dei costituzionalisti sul ' 
la monarchia dei Caaiar nei 
1006. Anche in quelle lotte 
erano tra le maggiori tenden
ze ideali e politiche in campa: 
religioso - progressista, laicn-
democratica e marxista rim-
luzionaria. \'el 1921 Re-.za 
Khan (padre dello scià), coa
diuvato dagli inglesi, efjrt-
tuò il primo colpo di stato 

Vita piccola formazione di 
appeiia otto parlamentari, ca
peggiati da Mossaddegh, ac
centua in Parlamento la lot 
ta i-ontro la * British Petro 
lettiti * Lo slogan delle varie 
formazioni politiche tnossad-
degifiiane è la t lotta per la 
nazionalizzazione della indu
stria petrolifera » e la loro 
linea politica è fondata i sul 
l'equilibrio negativo », cioè 
7H/II concedere nulla alle due 
igrandi potenze. Il Tudeh. in
vece. è per la nazionalizza
zione del petrolio, ma non rin-

'nega il suo vecchio slogan: 
|« nazionalizzazione dei giaci-
.' menti del sud ,, laido del mo

nopalio inglese. Esso cioè 
sostiene la linea « dell'equi 
librio positivo > tra le due 
grandi potenze al sud e al 
nord del paese (l'Unione So
vietica). Il Tudeh adotta una 
politica dura e ostile a quel
la di Mossaddegh. che defini
sce « servo dell'imperialismo 
USA * e non comprende la 
collocazione e il ruolo scia
le delle formazioni mossadde-
gliiane. Per contro, il Tudeh 
è accusato di essere la quinta 
colonna dei sovietici e stru
mento del t losco gioco rus
so inglese » nella battaglia del 
petrolio. 

Il colpo di stato del '5'.i bloc
cò il processo di sviluppo de
mocratico della società ira
niana. Dal 1953 fino al I960. 
l'Iran non registra che una 
dittatura feroce e una sta
gnazione di tutta la vita na
zionale. In questo periodo si 
assiste alla dissoluzione di 
ogni residua forma orgar.iz 
zativa della resistenza. Dal 
1963 per tutto l'arco degli an
ni '60 lo scià è protagonista 

incontrastato della vita na 
zionale. In questi anni, e ar
sente dalla scena politica <pta 
lunque organizzazione demo 
erotica, salvo alcuni piccoli 
gruppi clandestini, uutonoma-
mente organizzati che. solo in 
parte, si ricfiiamano alle vec
chie tradizioni. L'inizio degli 
anni 10 segna una nuova <ap 
pa: anche w Iran compare lu 
guerriglia, le cui formazioni 
si ispirano ora al muriismo 
ora all'Islam. Ma il rappor 

j to fra le vecchie e nuove far 
I me di opposizione rimane 

estremamente teso. 
Ora lo schieramento die 

comprende anche i residui 
delle passate formazioni mos-
saddeghiane. con la confitte» 
za di interessi eterogenei ria 
zionali ed internazionali, per
segue l'obiettivo di proporsi 
quale possibile alternativa al
la dittatura dello scià. An
che se tale linea ha qualche 
chance, non è esente da in
terrogativi seri in campo na
zionale ed internazionale. Dal 
l'altra parte troveremo forse 
una risposta plausibile allo 
permanente divergenza Ira le 
forze democratidie. nel pro
crastinarsi di vecchie valuta 
zioni del Tudeh sulla socie
tà iraniana, che ancor oggi 
sopravvivono sovente in que
sta organizzazione. Se un cer 
to processo mondiale, ai lem 
pi della guerra fredda, pote
va giustificare in parte an
che molti errori del Tudeh, 
di certo, (pici passato incom
be ancora su tutte le relazio 
ni all'interno del movimento 
operaio in Iran. 

A questo proposito c'è da 
registrare la notevole cresci
ta quantitativa della classe 

operaia. Il livello della sua 
organizzazione politica e sin
dacale. a causa del regime 
poliziesco, e tuttora allo sta 
dio iniziale. CU operai non 
riescono ancora ad identifi
carsi a livello nazionale qua
le forza di classe e di interes
si comuni. Al punto da peti 
sa re die CWJ <"• aperta ad 
ogni prospettiva egemonica-
E il nodo è appunto questo: 
una maggiore coesione della 
classe operaia e l'alleanza di 
essa con le altre forze socia
li progressiste, nel prossimo 
futuro, avrà un notevole peso 
sulla prospettila di solttzio 
ne della crisi. Che problemi 
ciò pone'.' Innanzitutto i ten 
fativi, da qualunque parte 
vengano, di monopolizzare e 
rappresentare in modo forzo 
so la classe operaia e la tra 
stazione meccanica in Iran 
delle divergenze e dei bloc 
chi. presenti nel movimento 
operaio internazionale, sono 
seri ostacoli sulla via dell'u
nità e della collaborazione fra 
quelle lorze. L'espressione di 
una linea autonoma, iniziata
ne e internazionalista e la 
coerenza nel mantenimento 
del suo carattere democratico 
e pluralistico, sono requisiti 
essenziali per il movimento 
operaio iraniano. Essi, quali 
elementi qualificanti, daran 
no la misura della capacità di 
incidenza della classe operaia 
nella prospettiva dell'Iran. 

K. Rahmat 
Rb. Reza 

NELLA FOTO: una recente 
manifestazione di studenti 
iraniani negli USA. 

Benvenuti nella Repubblica Democratica 
Tedesca, meta turistica 

Visitate i suoi famosi centri turistici con VIAGGI PRO
GRAMMATI per turisti isolati o in gruppo, della durata 
di 3, 4 o 7 giorni. Partenze quotidiane o ogni secondo 
giorno, da Maggio a Settembre, da Berlino, capitale 
della R.D.T. 

Berlino - Palazzo della Repubblica 

Tour 

A 

B 

Durata 

3 giorni 
2 pernottamenti 

4 giorni 
3 pernottamenti 

Itinerario 
Catti 

Berlino 
Potidarrc 
Berlino 

Berlino 
Dresda 
M e l i t t a 
Lipsia 
Berlino 

/ Frequenza 

quotidiana 

ogni 
•econdo giorno 

Prezzo a Persona US S 
con con 
auto-pullman vettura o 
del Reisebùro pullman 
COR privalo 

54.— 

M . ~ 

JS.— 

67.— 

Per una soluzione nel Sahara 

Polisario: è l'ONU 
la sede per negoziare 

7 giorni 
f pernollamcnli 

ogni 
secondo giorno 

171.— Berlina 
Dretda 
Mei sten 
Lipsia 
Weimar 
Erfurt 
Eisenach 
Potsdam 
Brrlmo 

Supplemento per camera singola, per tutte le escursioni, 
a persona. 

1M.— 

US S 5.— a nona • 

I suddetti preni comprendono: 
Sistemazione in albergo di prima categoria (camera doppia con ba
gno o doccia); trattamento di mezza pensione; trasporti in autopull
man Berlino-Berlino; visite delle citta; biglietti d'ingresso ai musei; 
assistenza di guida interprete. 

Vantaggi di questi viaggi: 
— prezzi contenuti; 
— servizi di qualità; 
— possibilità dì viaggì.lndrriduatt a Berlino; 
— possibilità di conoscere e fraternizzare con turisti di tutto il mondo. 

Informazioni e prenotazioni: 
• ITALTURIST-Via Vttor Pisani 16-20124 Milano-Tel. 657.50 51 
• TOURSIND ETLl-VTa Pinciana 69-C019* Roma-Tel. 853494-841021 
oppure presso la Vostra agenzia di viaggio. 

Eiscnacfi 

KOMA — Il rappresentrwite 
del Fronte Polisario in Eu
ropa. Mahmud Abdelfattah. 
ha dichiarato che il proble
ma del Sahara occidentale 
è un problema di decoloniz
zazione, e che « il quadro più 
appropriato per una sua so 
luzione rimane quello delle 
organizzazioni internazionali 
e particolarmente l'Organiz
zazione delle Nazioni Uni
te ». La dichiarazione è s ta ta 
fatta dopo le iniziative di 
Giscard d'Estaing per « una 
soluzione accettabile per tutti 
del problema del Sahara oc
cidentale ». e i suoi recenti 
incontri con il ministro de
gli esteri algerino Buteflika 
e il presidente i\ orlano Hou 
phuet-Boigny. 

Riferendoci indirettamente 
al tentativo di mediazione 
francese nella vicenda, il rap
presentante del Polisario in 
Europa ha aggiunto di non 
ritenere realistico cercare so
luzioni in altre .^edi. «soprat
tutto se si tenta di presenta 
re il problema sotto una an
golazione ideologica in Afri 
ca. quando si t ra t ta invece 
del diritto di un popolo a 
decidere liberamente del suo 
destino e del n.->petto delie 
frontiere del suo paese ». 

Nella sua dichiarazione. 
Abdelfattah ha anche rinno
vato l'appello di pace rivolto 
dal Polisario ai nuovi d;ri-
eenti della Mauritania dopo 

il recente rovesciamento del 
regime di Ould Daddah. E' 
un appello, ha detto, che ;< fi
nora non ha ancora ricevuto 
una risposta soddisfacente >». 

Mentre sul terreno prosegue 
la tregua unilaterale che il 
Polisario ha proclamato in 
Mauritania dopo il colpo di 
stato, i combattenti dell'« e-
sercito popolare di liberazio
ne sahraui » hanno recente
mente intensificato le opera
zioni contro le truppe maroc
chine nel Sahara occidenta
le. Lo scontro più importante 
si è svolto, secondo un comu
nicato del Fronte, dal 28 al 
30 luglio nei pressi di Far-
sia. dove sono stati distrutti 
otto automezzi dell'esercito 
marocchino, che ha avuto 25 
morti e 17 feriti tra ì suoi 
soldati 

Ingrao riceve 

ambasciatore cinese 
ROMA — Il presidente del
la Camera on. Pietro Ingrao 
ha ricevuto Ieri l'ambascia
tore straordinario e plenipo
tenziario della Repubblica 
popolare cinese Wang Kuo 
Chuan. in visita di cor 
tesia. 

Vicino a Buenos Aires 

«Boeing» cileno cade 
in un centro atomico 

BUENOS AIRES — Un qua 
drlsctto delle linee aeree na
zionali cilene con 64 persone 
a bordo è finito fuori pista 
mentre, in mezzo ad un fitto 
banco di nebbia, s; appresta
va ad at terrare la notte scor
sa all'aeroporto di Buenos Ai
res. Pas.veeerl ed equipag
gio .«ono nasciti tutti a met
tersi in salvo tre minuti pri
ma che esplodessero I serba
toi di carburante del « jet ». 
L'aereo, un « Hoeine 707 » pro
veniva da New York ed ave-
va fatto scalo a Miami. Pa
nama. Lima e Santiago. 

L'incidente è avvenuto po
co prima di mezzanotte. L'ae
reo è m a t terrato » tn un cam
po cozzando contro alcuni al
beri e fermandosi poi a cir
ca 500 metri dal Centro ato
mico di Ezeiza. un'istituto de. 
dicato alla ricerca teorica e 
nel quale, secondo quanto 
comunicato dalle autorità ar

gentine. non sono Istallati re
allori atomici. 

L'aereo ha compiuto 11 suo 
disastroso atterraggio a cir
ca cinque chilometri dal'.'ae 
roporto internazionale di Bue 
nos Aires, finendo in una ro
ti» paludosa sita g:A entro la i 
cinta d^l centro atomico Le 
fiamme sono divampate nella 
coda del quadrigetto mentre 
le ultime persone stavano 
mettendo*' in salvo Delio 64 
personr «55 passeggeri e no. 
ve componenti dell'equipag
gio». \enti?ette sono rimaste 
ferite o contuse ma soltanto 
per 11 pilota e due paMegtr.-* 
ri è stato necessario il rico 
vero in ospedale: tutti gii 
altri sono stali dimessi dopo 
essere stati medicati. 

L'aereo è rtato completa
mente distrutto dalle fiam
me. Una vernina di minuti 
dopo l'incidente l'aeroporto * 
a u t o chiuso mi traffico a cau
ta della nebbia. 

Roma: chiesta 

un'amnistia 

generale per 

i perseguitati 

politici 

del Brasile 
"ROMA — Non vi s a r à In 
Brasile u n a vera democra
zia senza u n a amnis t i a ge
ne ra l e per tu t t i 1 priglo 
nleri politici, per t u t t e \e 
persone che dal golpe del 
196-1 sono s t a t e persegui
t a t e dal regime Imposto al 
popolo brasi l iano. Lo ha 
de t to Ieri in una conferen
za s t a m p a a Roma, nel la 
sede della Lega per 1 di
r i t t i del popoli, l'avvoca
tessa b ras i l i ana Kny Ray-
m u n d o Morelra . p res iden te 
del Comi ta to bras i l iano 
per l ' amnis t ì a di Hio de 
J a n e i r o . 

Le persone che In que
st i a n n i sono s t a t e con 
d a n n a t e In base a leggi 
eccezionali , come la legge 
sul la « s icurezza naziona
l e ^ — ha de t to la Raymun-
do Perei ra —, sono circa 
10.000; a ques te vanno ag
g iun t e a l t r e 6000 persone. 
esiliati e «ban idos> (mes
si al bando ed espulsi) pri
vat i di ogni d i r i t to civile: 
e Infine a l m e n o 200 » scom
parsi », molt i dei quali sì 
t eme s i ano s t a t i « liquida
ti » f is icamente. In totale . 
circa 20.000 persone. 

L 'avvocatessa bras i l i ana 
è venu ta In Europa « per 
sos tenere 1 di r i t t i uman i in 
Brasile e la causa dei pri 
gionieri politici e degli esu 
1! :•. su invito di v a n e or 
ganìz /az ioni europee e in 
t e r n a / i o n a h . come ' Amne 
s ty I n t e r n a t i o n a ! . la Coni 
missione dei giurist i cat to
lici di Paris*! e l'Asso " t-
zione dei giuris t i progr-'> 
sisti di Ginevra . 

L 'amnis t ia - - Ita de t to la 
R a y m u n d o Pereira - e oz 
g: il p u n t o ch iave di tu: 
to il pnves.ii) politico in 
Brasile, e le grandi cor 
ren t i di op in ione brasil ia 
ne sono conv in te che sia 
questa la chiave per apri 
re un vero processo d; de 
m o c r a t i z / a / i o n e nel paese. 
La l iberazione di t u t t i i 
prigionieri politici, la po.> 
sibil i tà di r i en t ro per tut
ti gli esiliati , devono rap
p r e s e n t a r e il p r imo \).iss,o 
pe r la conqu is ta dei dirit
ti democra t ic i . 

Il processo politico in 
Brasile, ha de t t o l'avvoca
tessa, si s t a r a p i d a m e n t e 
t r a s fo rmando , a pa r t i r e 
da l la press ione popolare . 
e lo s tesso governo è co 
s t r e t t o a fare concessioni. 
nel suo t en t a t i vo di « is t i 
tuzional izzare » il regime, 
e a convocare elezioni (sia 
pure solo pa rz i a lmen te de 
mocra t i ehe ) per il novem 
bre prossimo. E' impor tan
te. quindi — ha de t to — 
che non solo dal Brasile 
m a a n c h e dal l ' es tero si in
t e rvenga per sol leci tare 
u n a amnis t i a genera le , sen 
za limiti e restr izioni, ciò 
che cost i tuisce la condi
zione p re l imina re per un 
r ip r i s t ino del la democra
zia e per il r i spet to dei d: 
r i t t i uman i . In questa d. 
rezione agisce il Comi ta to 
b ras i l i ano per l ' amnis t ia . 
u n a organizzazione legale 
che funziona a pa r t i r e dai 
febbraio di ques to a n n o f 
che h a la rghi appoggi in 
Brasile, da pa r t e della 
Chiesa, dei s indaca t i , di va
s t i se t to r i politici e cultu
ral i . 

Su! caso di uno dei pr. 
gionier , politici brasi l iani . 
King. Z a r a t t i n i (di or igine 
i ta l iana» , è s t a t o l anc .a to 
da Roma un appel lo f:r 
m a t o da 47 p a r l a m e n t a r i 
i ta l ian i , d e p u t a t i e sena 
tori , di vari gruppi poi: 
tic:, dal la DC al PCI. dal 
PRI al PDUP e ai radica 
li. da! PSI alla s n s t r a 
i n d . p e n d e n t e , da l PSDI a 
Democrazia Pro le ta r ia . Nel
l 'appello si ch iede al go
ve rno bras i l i ano di porre 
fine alle t o r t u r e é a t u f e 
le az.oni rommo.vi ' .n v.o 
l a / ione d ' I l a legge v.gen
te n^! p a e s " : di ass.cura
re a!l ' :ng. Z i r a ' t n : f i " ' -
le ga ranz . e p r o v a t e di'..* 
!egee s tessa * di e m i n a r e 
al più pres to i ' a m m s ' i a ce 
ne ra te per ì p r .g .omer i pò 
litici, ausp ica ta dal la stes
s a s t a m p a governa : .va . in 
cu: si po t rebbe riconosce 
re un serio indiz.o di u n a 
volontà dì evoluzione de 
moera t . r . i da p a r i e dall 'at
tua le regime 

Sul caso dell ' ing. Z a r a : 
t ini si è a n c h e avu ta re 
c e n t e m e n t e u n a mte rpe i 
]*n/* del s e n a t o r e M a n o 
Gozzin. . ins ieme a un g rup 
pò d: d e p u t a t i e s?n. i tor . 
di vari par t i t i . Nella intcr-
pc l l i nza si chieda al go 
verno ìtali i n o di Interve
n i r e presso quello brasi
l iano pe rche sia concessa 
la c i t t a d i n a n z a i t a l i ana a 
Z a r a t t i n i e pe rché gì: s.a 
no g a r a n t i t i l ' in tegr i tà L 
sica e t u t t i i d i r i t t i di d. 
fesa. Il min i s te ro degl . 
Ester i i ta l iano, a q u a n t o 
sì t appreso , avrebbe già 
preso u n a Iniziativa in que 
a to senso i n t e rvenendo 
presso la nos t r a ambascia
t a a Brasi l ia . 
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in edicola 

con 
"gli immancabili Peanuts 

una pagina di Aragona: senza titolo 
l'oroscopo di agosto di Oski • Il ritorno df 
Cellulite (8 pagine !) • Mordlllo (a colori I) 
vuna nutrita schiera di Dropouts • la fine 

Ldella controversia testarda di Lunari 
e l'uno 

vcon, tra l'altro, La fossa del Leone, 
(scavata da Pericoli) 

after 

con 
'20 pagine di 1966 • l'ultima Sophie" 

li ritorno di donna x a colori! • Pierre dP 
Colnago e Quelrolo «la valle del doppie 
metabolismo di Poiret • Vita da cani di, 
Jtosco e Lazzarinl • Little Big Horn 1875/ 

2 pagine giapponesi 

in librerìa 
i^rr *Cifr I» 

i\- T [ . t ' fTC 

5. 

VALENTINA JEFF HAWKE 
CON GLI STIVALI H1-H502 

di Guido Ci epa», d, Sidney' Jordan 

L. 5.000 L. 7.000 

MILANO LIMI 
«DIZIONI 

DtSTKlIUZlONC 
ESCLUSIVA 
RIZZOLI EDITORE 

VACANZE LIETE 

V I S E R B A / R I M I N I - PENSIONE 
ALA - Tel. 0 5 4 1 ' 7 3 8 3 3 1 . V i 
CHI ss ma more, t r anqu i l l i i i ima . 
c j m c i c con ien:3 s c r \ u i , i. ir-
c l d j ' j i o , gestione Ceri ni Mi j 
i) o f no 20 6 e Settembre 45C0 
5 0 0 0 6 0 0 0 . dal 21 6 e L u y l o 
e 20-31 8 SSOO GO00 ObUU 
1 20 8 i n t e r p e l l i o . Csb i e 
i r a r - sconti ba-nbim. ( 1 1 5 ) 

RICCIONE - PENSIONE CELLI -
completamente r innovato - V i j -
!.< A l f i e r i . 26 • T r i 05 11 4 1 3 Ì ) 
Ab t 7 7 2 7 3 8 - Tranqui l la. ^ Ci
na Mare, cabine j p ag-ji». i o -
mere con s e n u servizi, cuc in j 
casj lmrja. Pensione c c r v l c ' j 
1 20 6 e Settembre 5 5 0 0 'JSOO 
1 - 1 5 ' 7 6 0 0 0 7 5 0 0 - 15 7 3 1 7 
t 20 30 3 6 5 0 0 8 0 0 0 . A ' i o j ' o 
in terpeI l i 'ec i Sconto b j m b ni 
Gestione Ca ' l im . ( 1 1 6 ) 

GATTEO M A R E - HOTEL W A L 
TER. P se. e , i ' « n ) : i SC-M. 
t l j , o 3 i . ÌU.:\? e 4 le ! L. 

1 0 0 0 p t p?rs : i» ; .'I y 5 1 ' - - , 
c i m t n 3 U--i L 500 B nb 
; io 2 a n IJ ot s Do' 24 e-jc 
5- j e s r ' - o n b c L 3 000 7 000 
: j - t o csTirrC».: P e i j t j : e V t >-
c ' r c i d i -J! ' 0 5 1 7 i « 6 1 6 1 

(7161 

MAREBELLO - P •" i p i ! ' ! = •. cr 
n.e- j o j i i ' j i!.>.': '. nen:o sr ' 
t e . i u e. Tv. 05 l i 3 0 0 ' 2. I 2 ? 0 I 

O C C A S I O N I 

ROULOTTE* SJ I.- uc;e.>:« «t« n j = -
.e l ' o ' . ' V ! : -o e !C l ' , jznlt: . 
Te' ( 041 ) 9 7 5 2 0 3 - 9 7 4 2 2 3 • 
450763 • 9 5 8 4 1 6 

Editori Riuniti 

Michail Bulgakov 

Appunti sui polsini 

• I David - - pp. 208 - L. 2 SoO 
La sorprendente scoperta di un Bul3a*ov in id. t ' i 
e sconosciuto. Una travolgente opera satirica e 
realistica dei grande autore del Mjestro e Margherita. 

novità 

Editori Riuniti 

Adalberto Minuccì 

Terrorismo e crisi 
italiana 

Intervista di Jochen Kreimer 
• I r . inver i t i -. pp. 110. L. 2 0C3 

Uno s inuoso t r - i i t i co di quc-Miom i tai iai / ì pone • un 
rt"r*i!>'0 c!e".i i) re/ione d'-l PCI a'eune domanac 
stji temi i co tMnn e drv«'nr*\itici che «.convolqono rifinì 
il p.iese- t rvror i 'T i ' ) quadro polit ico, matrici 
della violenza e rri<,i ccono-nuM 
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