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II dito sulla piaga 

Prendiamo il caso del commen-
dator Lampiignani. E'ilpadrone 
dell'Unione Manifatture e com-
proprietario insieme ai nipoti 
Vittorio e Felice Riva delcotoni-
ficio DelVAcqua minacciato di 

smobilitazione. Questi ultimi sono 
azionisti della Chat ill on.La Edi
son sta approfittando della crisi 
al DelVAcqua per tentare di sot-
trarre ai Riva il pacchetto aziona-
rio di minoranza della Chatillon. 

t » 

La Edison va 
in f ilanda 

Scheda della 
Unione Manifatture 

Filatura, tessitura e stamperia di'-
cotone e fibre artificial!. 

Sede sociale: Nervlano (prov. dl 
Milano) . 

Capitale sociale: 10 tniliardi. 
Fatturato: 7 tniliardi. 

1 Dipendenti: 2.000 circa. •-' 
Stabilimenti: Intra, Rho, Trobaso, 

Trecate, Nerviano, Villastanza, Po-
gliano, S. Lorenzo, oltre a quelli di 
Parabiago, Possaccio, S. Uario, Can-
talupo, inattivi. 

Presidenza e direzlone generate: 
Lampugnani rag. Raffaele. Vice pre-
s idente; Casale dott. Carlo. Ammini -
stratore delegato, direttore generate: 
Riva rag. Vittorio. 

- Note illustrative: la societa sorse 
nel 1903 dalla trasformazione del co-
tonificio IMuggiani. Nel 1910 assu-
meva la denominazione dl Unione 
Manifatture. Ne! 1936 si ravviso 1'op-
portunita di impiegare anche lc fi
bre tessili artiflciali. I cicii di lavo-
razione furono completati nel 1941 
con I'incorporazione della soc. Can-
deggio e tintoria di Nerviano. Nel 
dicembre del 1942 I'unione manifat
ture incorporava anche il cotonificio 
Valli di Lanzo. Nel 1952 si procedeva 
airincorporazione della filatura di 
Pontaccio del Cotonificio Fratelli 
Dell'Acqua. Fra 1 titoli in portafo-
glio vi e un consistente pacchetto 
azionario del cotonificio Dell'Acqua 
e deU'lmtnobiliare Mcdiolanum. 

II ministro Reale alia TV 

17 occupazione diminuita di 
5.000 posti nel settore cotonie-
ro. Oltre 7.000 lavoratori sospe-
si a zero ore. Quasi due miliar-
di di salari in meno al mese. 
La politica dei monopoli che 
prod ucono le nuove fibre sin-
tetiche. Velocita impressionan-
te delle macchine. Da 100 a 6C0 
colpi al minuto i nuovi telai. 
La condizione urn an a. Le « ne-
vrosi da lavoro ». Le proposte 
dei comunisti in difesa della 
occupazione. Temi per la pros-
sima conferenza dei comunisti 
delle grandi fabbriche 

' Lo sa che lei e un boia? -. L'ha 
Icllo nel corso di uno sctopero un 
iperaio al padrone dell'Unione Ma-
nilattuTe comm. Raffaele Lamyu-
inanl. tl commendalore ha riba-
iito: * Tad tu che deuf ancora re-
ttiluirmi il prestito!». La risposta 
iraccia un profilo padronale. Quel
lo di un cotoniere che quando e'e 
10 sciopero scende sul - piazzale • 

fdella /abbrica per tenere i *con-
tatti' con gli operai. Pronto a 
trarne profitto. E" quel che sta suc-

fcedendo al cotonificio milanese 
Dell'Acqua, del quale Lamugnani e 

zomproprtelario poslo m tiquida-
tione e occupato da quatlro sellt-
tuane dalle maestranze. 

La vicenda del DelVAcqua e at-
iualissima e si pud dire nassuma 
juej che sta succedendo nel settore 
:otoniero. Mentre il comm. Lampu-

jnanl ia il * democratico» con gli 
[operai che occupano tuttora le 
iziende del gruppo, il liquidatore 
iel Dell'Acqua, aw. Attilio Pata, 
lento di strumentali .zare la loro 
\otta in difesa dell'occupazione per 
icroccare altri miliardi di sovven-
tioni dal governo In prlvato il com-

\mendator Lampugnani ha poi un 
piano *• che pud cost riassumersi: 

Lssorbite le sovvenzioni, smembrare 
11 Dell'Acqua come un fondo ru-

\stlco Al nipole Felice Riva darebbe 
la tessitura di Abbiategrasso che gia 
[produce per il Valle Susa i tessuii 
wash and wear (lava e indossai 
Lui si prendcrebbe volcntieri i trc-

\mila moderni fust della filatttra di 
iCocquio per trasferirli all'Unione 
\Manifatture. Delia tintoria del 
Dell'Acqua dourebbe restore in 

Uunzione solo il finissaggio. 7m-
jpianfi e tnacchlnari doorebbero es-
\scre affittati dal Dell'Acqua per 
\una lira simbolica. La occupazio-
\ne doprebbe ridtiraf da 1700 a 400 
joperai. Cosa si sta tramando alle 
[spalle dei lavoratori? 

Per rispondere occorre adden-
|frarsi in un'operazione a vasto rag-

Jio di • concentrazione • deH'inriu-
Esirta tessile 11 gruppo Dell'Acqua 
Hntere.tsa. ad esempio. per opposti 

wtivl. sia la Edison che conlrolla 
tramite la Chatillon il Valle Susa e 

jquindi it cotonificio legnanese. sia 
[il padrone dell'Unione Manifatture 
comm Lampugnani E" la storia di 
chi * • denlro - e di chl pud restore 

fuori • del gioco. 
Prendiamo il caso del comm. Lam-

jugnanL Egli e ancora il * padro-
ie> deiriinione Manifatture. II suo 
jruppo comprende due filature nel 
iovarese, quatlro tessiture ed una 
lodema tintoria (la Catisa) nel mi-

tanese. Conlrolla inoltre il 4& per 
cento del pacchetto azionario del 
Dell'Acqua. 11 rimanente 52 per cen-

e neite mani dei suoi due nipoti 
'iltorio e Felice Riva Questi ulti-
%i sono inlegratt alia Chatillon per 
jja azionaria e per la formtura del

le ntiore fibre La Edtson sta appro-
Utando della crisi al Dell Acqua 
oer tentare di sottrarre ai Riva tl 

icchetto azionario, che controlla 
lotto holding, di minoranza della 

(Chatillon. Quest'ultima e sotto 
lolding Edison. 

Quando esplosero tre anni Ja le 
trime avvisaghe della crisi al Del-
"Aequo il comm Lampugnani si 
jiocd un miliardo nel tentativo di 
rontrollarne il pacchetto di mapoio-
tanca. In altre circostanze — come 

iccesse tempo fa per la tintoria 
ratt'xa a spese del socio dott. Pozzi 

Voperazione gli riuscl Ora al 
)elVAcQua sta inrece s/uaoendoati 
ii mono Come mai? 

La ragione e abbattanza sempltce 
^tarolta nel consiolio d'ammimsira-
zione del Dell'Acqua sedevano gli 
iiomim della Edison Dopo avcre 

Jnpito sino o ierj per conlo dei tra-
[dicionali equilibri familian Jra tl 
Valle Su<a. il Di'liAcqua e I'Umone 
Manifatture e.wi hanno imp«*r^onnto 

Iqiieili del tnndem Chatillon Edison 
ISono stall loro a meffere in liqui-
\dazione il pnjppo Dell'Acqua 

F oppunto questo disegno che si 
\acontra con la decisa lolta unitana 
Idti 1700 lavoratori che occupano le 

aziende del gruppo. Per loro I soldi 
che lo Stato pud fomire non deuono 
finire nelle tasche di speculatori ma 
consentire la piena ripre.sa dell'atti-
vita produttiva Essi considerano lo 
intervenlo del governo un aspetto 
della programmazione democratica 
in difesa dell'occupazione 

11 laglio all'occupazione progettato 
al Dell'Acqua e infatti solo un epi-
sodio di quella • primavera senza 
lavoro • che la Confindusli ia sta pre-
parando agli italiani. E' il frnlto di 
una piii generale politico confindu-
striale che si propone lo sfrutlamen-
to del • momento conyiunturale -
per innalzare da un lato la produt-
tiuitd nei settori piii avanzati e ag-
guerriti della grande industria e li~ 
mitare, dall'altro. le capacita di 
espansione del potenzlale produtti-
vo- II vlcepresidente della Edison, 
Valerio, l'ha definita nei giornl scor-
si con queste parole: - Contesto la 
utilita di nuovi investimenti infest 
ad aumenfare le capacita produtti-
ve laddove la capacita attualmente 
disponibile e gia esuberante» E' 
una politica • deflazionistica • — piu 
pericolosa della spirale inflazionisti-
ca. controllabile con la manovra mo-
netaria — che rischia di aggravare 
la situazione produttiua se non sarA 
prontamente contrastata da una de
cisa volonta politico Quali conse-
guenze ha sinora avuto nel settore 
cotoniero la sua attuazione? 

Secondo una recente e augiornata 
indagine del Banco dt Sicilia la pro-
duzione dei filati di tipo cotoniero 
ha reglstrato negli ultimi mesi ties-
sionl accompaanate da una note-
vole caduta delle vendite Fra il '63 
e la fine dell'anno scorso I'occupa-
zione e diminuita di 5000 posti Gli 
addetti al settore sono passati da IBS 
a 160 mila Oltre 7000 lavoratori so
no sospesi a zero ore e rischiano il 
Ucenziamento Altri 85 mila lavora-
no a orario ridotto Le ore perse 
ognl mese daoli operai sospesi su-
perano un milione e quattrocento-
mila: per alt opera! a orario ridotto. 
quattro milioni e centomila La per-
difa rompfevira del monte snlari 
— considerate una pa a a media di 
350 lire all'oTa — si aouira inlnmo 
ad un miliardo e norecento milioni 
al mese In nuc<to quadro M cclloca 
la vicenda del DelVAcqua mentre la 
condizione opcrala continua a pea-
giorare. Cosa succcde nelle fab
briche? 

Una tessitrice 
mmtmmmmmmmmmmmmmm 

per 40 telai 
Prendiamo le tessiture .VcN'tilf!-

nio derennio la capacita produltira 
drlle macchine e anmenfnfa da dur 
a ctnqne rolte I padroni hanno prr 
fe<o anmenfl elerali del rendtmentn 
con lasiepnazione crc*ccntr del 
macchinano 1 casi in cm una <ala 
tessitrice dere badare a 40 telai non 
tono piii i<;olnfi Con circa lo «t<-Mo 
salario oagi una te.s<jfricc produce 
per due 

La velocita delle macchine c di-
rentata impressionante Sella pre-
parazione della trama e dell'ordito 
la velocita d'incanno e passata da 
230 ad oltre 1000 metri al minuto 
La messa in subbio sull'ord'.to da 
100 a piu di S00 metri L'imbozz.1-
tura dell'ordito da IS ad oltre 100 
metri al minuto Una nuova mac-
china outomaiica installata alia 
Rossari per Vannodntura produce 
con una sola operata in una ora 
quel che prima richiedera due ope-
raie per otto ore L'ammoderna-
mento dei telai ha faito inoltre 
salire vertioinosamente la relori-
ta delle battute Da 100 si e pas-
sdti a 600 colpi al minuto. 1 super-
aufomatici istallati all'Unione Afn-
nifattnre, alia Rassetti e tn altre 
aziende, denominati * Unifil ; ese-

guono contemporaneamente Vope
razione di tessitura e di ribobinag-
gio. Intere fasi di preparazione e 
di rifornimento saltano con una 

' conseguente riduzione degli orga-
nici. Al Tognella e in altri gruppi 
cotonieri sono stati giA istallati te
lai a * proiettile * che eliminano la 
navetta. La sostttuisce un elemento 
condnttore della trama spinto ad 
aria compressa che batle 600 colpi 
al minuto. 

tl carlco dl lavoro eccessivo ag-
grava la condizione operata. L'af-
faticamento pstco-fisico delle tessi-
trici e massarrante. L'attenzione 
richiesta diventa spasmodica. Dal
la caccia ai • tempi morti • nasco-
no le • nevrosl da lavoro ~ Le as-
senze per malattia non le compren-
dono Eppure nelle tessiture supe-
rano il 25 per cento e. nelle fila
ture, raggiungono — secondo dati 
ufficiali — il 20 per cento. Rispet-
to agli interventi attivi sui telai la 
situazione si e intanto completamen-
le rovesciata. 

Sino a cinque anni fa Vinterven-
to della tessitrice sui telai per ri-
mediare a rotture di filo o di tra
ma si aggirava intorno ai 40-45 
minuti sull'ora lavorata. Oggi si e 
ridotto a 10-15 minuti mentre la 
sorvealianza dei telai richiede 4b-
50 minuti di » ronda» all'ora. Al 
Valle Susa di Lanzo le filatrici 
sorvegliano set rings moderni (do-
dici mezze macchine) per un totu-
le di 2400 fusl 

La tessitura e la filatura sono or-
mai diventati dei lavori a cate
na. Simili a quelli della metal-
meccanica. Ma con una differenza. 
Mentre all'Alfa Romeo la catena si 
muove verso la - stazione • del-
Voperaio nelle tessiture e I'operata 
che fa la spola da una - stazione * 
all'altra con un estenuante andiri-
fieni fra i telai 

Negli ultimi died anni. intanto. 
il rendimento delle tessitriri e sta
to triplicato senza apprezzabili ml-
glioramenti in bit sta papa Le qua-
lifiche si sono appiattite anziche 
elevarsi Una ventina di anni /a. 
quando balterano assordanti i te-

•. (ai comuni. e'era almeno un sala-
rio fissato in rapporto alia luce-
pettine dei telai in assegnazione 
Con tre telai di due metri e venti 
Vuno la tessitrice aveva diritto a 
set lire e sessanta di indennita 
luce-pettine. Ora che la luce-petti-
ne e aumentata sino a diventare 
allucinante gli hanno tolto Vinden-
nita. Eppure la sordita provocata 
dal battito ossessivo dei telai che 
fiacca i timpani e quanto ricavano 
molte tessitrici da un'esistenza di 
lavoro Come pit re la miopia per 
la fntica cui e sottoposto lo sguar-
do per ricercare Ira i 2000 fill del
la trama quello che si e rotto e 
der'essere annodaio per sbloccare il 
telnio 

Chi mfanfo conrroUa la produ-
zione \ndu*tnale delle nuove Hbre 
pud dellare leg.je all'industria tes-
sile .4li7stitiiin Cotoniero Italiano 
— chiuso qualche settimana fa con 
decreto legae — che ha esercita-
to per decen'n tl controllo degli 
approvviQionamenti delle materie 
prime, dei costi, delle scelte pro-
duttire e dello sfruttamenlo della 
piccolo e media azienda, per conto 
dei «barom • the dominavano la 
tradizionalc industria tessile. si e 
sostituito l'» Italfilo •. E" il nuovo 
' cartello • di vendita delle fibre 
artificiali dominato dalla Snia-Vt-
scosa (che conlrolla attraverso la 
Olcese. il Cotonificio Veneriano, il 
Maiono ed altri un qutnto dei fusi 
attiri dt coronei. dalla Montecatmi 
e dalla Edison 

Ecco cosa preredono per tl futu-
ro i suoi - managers • 

In un dibattito sroltosi a Milano 
il vtce-presidcntc della Edtson. in-
gcgner Giorgio Valerio ha preri-
sto che nel prossimo decenmo - per 
mnntenere un adeguato ritmo di 
espansione alia nostra industria chi-
mica negll anni futuri si prevede 

! necessario uno-sforzo -di investi
menti pari a 300-400 miliardi al-
l'anno ». Si formeranno - gruppi fi-
nanzinriamente forti e poco nume-
r o s i - . c h e domineranno il settore 
della - chimica moderna, ovvero dei 
derivati del petrolio>». Vale a di
re che i produtlori * non troppo 
numerosi» delle nuove fibre sin-
tetiche di derivazione pclrolchimi-
ca finiranno con I'integrare la tra-
dizionale industria tessile al ciclo 
chimico come una * lappa » di pro-
ditzioni che vanno dalla produzione 
delle nuove fibre alle confeztoni in 
serie sino a raggiungere diretta-
mente il consumo con lc grandi ca-
tene dei mapazzini. Anche il prc-
sidente dcll'Axsociazione tndustriali 
dell'abbipliamento ha confermato 
tale tendenza affermando: «L'in-
dustria (dell'abbigliamento - n.d.r.) 
subentra al lavoro artigianale. Do
ve declina un tipo di attivita e 
un altro subentra al suo posto, il 
sopraggiunto trova largo spazio -. 
Naturalmente a spese dell'occupa-
zione operaia e di centinaia di pic-
cole e medie impre.se che andran-
no a gambc all'aria. 

Arrivd con 

i calzoni lisi 
Hanno il torto di - averc avuto 

un grande padre - dice uitanto tr-
nrato il comm. Lampugnani dei 
suoi nipoti Riva che .'.ono stati al 
gioco della Edison sul Dell'Acqua 
per salvare il pacchetto di mino
ranza alia Chatillon. Persino la sto
ria di un • prande padre - finisce 
con lo spiegare la differenza che 
passa fra I'agguerrita a*eesa del 
Lampugnani c del vecchio Riva 
neirindustna cotontcra del primo 
dopoguerra e Vattnale momento a 
dtrezione monopoli^ttca Eccola. 

Circa una quarantina di anni fa 
Giulio Rira arrivd a Legnano coi 
calzoni IIAI Kiu.̂ ci ad impiegarsi al
ia dilta di costruzioni slradalt Man-
dellt Durante i larorj dt asfalta-
tura della piazza .Mayaiolint di Pa
rabiago conobbe la nipote del sc-
natore Gaio — il padrone dell'Unio
ne Manifatture — e convold a gtu-
ste nozze. La sposa era la sorella 
del comm. Lampugnani Alia mor-
te del sen Gaio i diie cognati ere-
ditarono I'Umone Manifatture. Giu
lio Riva riusd in seguito a sot
trarre agli Abcgg i cotonifici pie-
montest che saranno rtbattezzati 
Valle Susa. Sel frattempo si atte-
std saldamente al Dell'Acqua al-
lora eontrollato da Bntsadelli La 
moglie di qtiest'ulnmo pit confido 
pit osruri maneapi fucnli del mart-
to che in seguito renderd \jubbiici 
fcatcnando il famo-so -<candti."o 
Brii.-adelli. Caduto Brusadelli. al ti-
monr del Dell Acqua. .\ubentro pron
tamente Giuho Rira Ora i <uoi /i-
plt Vittorio e Felice (qucsi'ultimo 
presidente del • Milan -> hanno 
mc*so in liquidazione il gruppo e 
ri.vchiano di lasciare lo zio comm 
Lampugnani 'fuori' del gioco Son 
e it solo 

II presidente delta Chatillon-Edi
son e della Confindustria dott Fu-
rio Cicogna ha inlatti ribadilo al 
reccntissimo convegno dell'Unione 
cristiana imprendiiori e dtrigenti 
(UCIDt. a proposito della elimina-
zione degli imprenditori inefficien-
ti: - Alia figura del vecchio capi-
tano d'industria, audace. intuitivo. 
talvolta spregiudieato. si e so>tt-
tuito il capo forgiato dalla voca-
zione. dalla dura <elez one. dilla 
profonda e va»ta preparazione cul-
turale e tecnica - Qualco<a scrtc-
chiola Gli - inefficient -. * baro-
ni » o - confi •. deH'indu.itria tes
sile, debbono vubordmarsi ad un 
processo dt concentrazione che do-
vrebbe assicurare Vmtangibilitd del 
sistema 

11 procesto non e indolore. Lo dl-
mostra una mchiesta del Cornere 

che parte- da una: cttuto iritlcal-.ai 
-pachidermi- dell'economia italia-
na per ricuperare la « palude * con-
findustriale in fertnento al con
tralto del. grosso- padronato..Gia si 
chiedc che Cicogna tasci la Confin
dustria. Per il suo posto e gia tn 

• prcdicato il dott. Radice Fossatt, 
attuale presidente della Camera dl 
Commcrcio di Milano c membro del 
Consiglio di amminislrazione della 
Pirelli. L'uomo della Edison pai-
serebbe la mano a quello. meno 
compromesso, della Pirelli nella ttl-
rerione della Conftndustria. 

Torna a questo punto il pro-
blema di fondo. Quello di rompere 
il gioco padronale. Per farlo oc
corre una dectsa volonta politicu. 
L'immediato avvio della program
mazione democratica richiesto dal
la dtrezione del PCI per difendere 
I'occupazione, si muove in quesla 
direzione. come d'altronde la pro.s-
sima conferenza dei comunisti dei-
le grandi fabbriche. £" nccessaria 
una sostanziosa politica di investi
menti nelle aziende statali per rom
pere la spirale - deflazionistica • 
voluta dai padroni. 

Per H settore tessile cid signified 
passare a massicci investimenti nel-
I'industria petrolchimica di Stato 
— sospendendo se necessario il pu 
pa mento delle rate per il riscatto 
dell'tndustria elettrica all'Edison — 
affinchc I'ENl produca lc nuove 
fibre a prezzi piu bassi rompendo 
Voppressione sinora etercitata dat 
• cartello» dei monopoli verso la 
piccola e media azienda 

Occorre intervenire subito in di
fesa dell'occupazione. La -compt-
titivitd - siit mercati esteri auspi-
cata dalla grande industria risctila 
di trasformarsi m un • dumping. 
sociale. Chi si sbilancia nell'cspor-
tazione fa inoltre i conti senza 
Voste. In Germania ed in America 
avanza infatti Vinflazione e la It-
beraltzzazione degli scambi (Ken
nedy round - abbattimento tarifje 
doganali ncll'area del MEC), non 
si annunciano qumdt del tutto fa-
vorcvoli at concorrenziali noslrant 
che continuano a mortificare un 
mercato interna dt cotonate che as-
sorbe solo 3.9 chilogrammi a testa 
all'anno rispelto ai 7 chilogrammt 
consumatt in Francia 

In quc^ta situazione anche quel 
dirt<jcnti della CISL che continua
no a sostcnere la difesa dell'occu-
pazionc - nell'ambito del sistema . 
— minacciando rotture a destra del
la Confederazione ctslina — do-
vranno capire che il loro • pro-
duttivismo • interclassista ha fatlo 
il suo tempo. E comprendere — t 
loro associati lo hanno gia capita 
— che non si possono difendere li-
velli d'occuimzione e guadaani ora-
rt dei lavoratori avviando nel con-
tempo pericolose tntese con la Con-
findustna per stabilire procedu-
re-quadro che centralizzando la 
contrattnz.one la mortif.cherebbero 
nelle ync artnolazioni azicndali 
Equivarrebbe. in ultima analisi. ad 
a<tccor.dare obicttiramente la -po
litica dei reddili- padronale In 
quali - tai ole - sta ad esempio sent-
to che i telai a«;oanafi ad una tes
sitrice dcbb.mo c->scrc 40 invece 
di 15 o 20^ Pcrche il Dell'Acqua si 
dovrebbr • dimensionare - a spese 
dello Stato? 

Marco Marchetti 

Domani 

LA PIAGGIO 
di Pontedera 
di Sirio Sebastianelli 

Salvatore Gallo 
airrii larevisione 

delprocesso 
La commissione Giustizia della Camera, approvando la riforma dell'istituto 
di revisions, impedira la convalida del clamoroso errore giudiziario 
La crisi della giustizia anche al «Convegno dei cinque» alia radio 

In 37 punti la riforma del codice di procedura penale 

In trcntasette punti il mi
nistro di Grazia e Giustizia 
ha tracciato * quel lo che do-
vrebbe essere il tipo di pro-
ccsso penale e di istruttoria> 
ed ha dirnmato sabato ni mi-
nistri un disegno di legge 
per una delega relativa alia 
riforma del codice di proce
dura penale da realizzare 
entro due anni. 
. L'on. Reale ha dato que-
sta informazione nel corso 
dell'incontro te lcvis ivo con 
un gruppo di giornalisti — 
scelti ancora una volta non 
si sa bene con quale crite-
rio —, sul tema « Le diffi-
colta della giustizia >, tra-
smesso ieri sera sul primo 
canale. Dopo aver sostenuto 
d i e la crisi della giustizia e. 
a suo avviso, questione di 
procedura, oltre che di de-
ficienze di organici. il mini 
stro ha affermato, in rispo
sta ad uno dei partecipanti 
al dibattito, che la cosa piii 
urgente e appunto la rifor
ma del codice di procedura 
penale e. a convalida della 
urgenza del problema, ha 
dato notizia dell'iniziativa 
attualmente in corso. 

Questa, ovviamente , v ie-
ne ad • accavallarsi a que l 
la — piii generale, tuttora 
in lentissima evoluzione — 
della riforma dei quattro cr> 
dici, per la quale esiste una 
commissione di studio; ma e 
probabile che in seguito lo 
stesso ministro della Giusti
zia vorra precisare il senso 
e l'obiettivo di questo suo 
passo. Comunque gia ieri s e 
ra. sollecitato a fomire ai 
telespettatori del le anticipa-
zioni sul conlenuto del suo 
disegno di legge, l'on. Reale 
ha cscluso che in esso sia 
presa in considerazione Tipo. 
tesi di un mutamento del 
nostro sistema da inquisito-
rio ( in cui 1'istruttoria e s e -
greta) in accusatorio ( in cui 
1'istruttoria si svo lge in pub-
bl ico); tuttavia ha precisa-
to che vi si afferma il prin-
cipio secondo cui < la dife
sa deve essere presente in 
tutti gli atti essenziali del la 
accusa, affinche I'accusato 
non si trovi in quel le con
dit ion! che qualche volta 
vengono poi alia luce du
rante i processi >. 

II discorso a questo punto 
non poteva non cadere sul 
piu clamoroso tra gli errori 
giudiziari di questi ultimi 
tempi, quello di cui e an 
cora vittima Salvatore Gal
lo, condannato all'ergastolo 
per aver assassinato il fra-
tello. risultato poi v ivo e 
vegeto. Sul caso Gallo — che 
tra un mese esatto andra al-
l'esame della Corte di Cas-
sazione e che ieri sera for-
mava oggetto, proprio men
tre si svolgeva I'incontro te -
levis ivo, di un < convegno 
dei cinque > alia radio — il 
ministro Reale ha testual-
mente risposto a uno dei 
giornalisti: « S t i a tranquillo 
che il caso e risolto >. A ri-
solverlo, come abbiamo ac-
cennato sopra. potra essere 
solo la Cassazione. con una 
sentenzn che ordini la revi-
sione del processo a carico 
di Salvatore Gallo; e. come 
e noto, il procuratore g e n e . 
rale Bracci ha sostenuto che 
tale revisione. nel rispetto 
del le norme del codice di 
procedura penale, non deve 
essere ammessa. Tuttavia, 
con raffermazione che « i l 
caso e risolto >. Ton. Reale 
ha inteso sinletizzare le con
clusion! cui certamente per-
verra la Commissione giu
stizia della Camera, davanti 
alia quale e tuttora in di-
«cussione in sede legislative 
una proposta di riforma de l 
l'istituto di revisione. che 

do, presidente del la prima 
sezione del Tribunale di Ro-
mo, affermava: < Un legi -
slatore attento avrebbe di> 
vuto cogliere il caso Gallo 
fin dal 1961; avrebbe dovuto 
provveilere fin da allora ad 
una riforma del codice di 
procedura penale, nel qua
dro di quello che e il senti-
mento unnmme, sent i to . di 
uno riforma profonda del si
stema giudiziario italiano. 
Avrebbe dovuto rivedere 
anche se non sia il caso di 
dare maggiori poteri al giu-
dice, in modo che questi pos-
sa cooptare quel le che sono 
le es igenze sociali ». 

Tema del dibattito radio-
fonico — al quale prende-
vano parte, oltre a Giallom-
bardo, il consigl iere di Cas
sazione Jannuzzi , il profes-
s o i e Remo Pannain, ordina-
rio di diritto penale all'Uni-
versita di Napoli, 1'avvocato 
Liii7/i e I'avv. Cattani — era 
questo: < Ritenete opportuno 
di inserire neU'ordinamento 
giuridico italiano il princi
ple) che non si possa proce-
dere per il reato di omicidio 
sc non sia stato rinvenuto il 
cadavere della v i t t ima o se 
non ci sia la prova della sua 
eliminazione? > . 

Tutti gli intervening sono 
stati concordi nel risponde-
re di no al quesito, perche 
il contrario s ignif icherebbe 
un 'passo indietro rispetto ai 
principi acquisiti dal nostro 
sistema giudiziario, cioe non 
si darebbe maggiore garan-
zia di giustizia — 6 stato 
detto in sintesi — ma si fa-
rebbe dipendere la giustizia 
da certe circostanze esterne 
che possono essere anche ar. 
tificialmente create in modo 
da e ludere v e i a m e n t e la giu
stizia. 

La propensione del pubbli-
co per una risposta afferma-
tiva al criterio di non pro-
cedere per omicidio contro 
alcuno se prima non sia s ta
to rinvenuto il cadavere e 
determinata — secondo i 
partecipanti al < convegno 
dei c inque > — da influenze 
anglosassoni trasmesse attra
verso opere cinematografi-
che e attraverso la lettera-
tura. E' un criterio che per-
cio puo diventare — ed c 
diventato — popolare piii 
faci lmente che non il prin-
cipio del « l ibero convinci-
mento del giudice > inteso 
non come convinzione sog-
gett iva personale, ma come 
convincimento basato su 
prove raccolte. sceverate , in
dividuate in senso giuridico 
e non in senso morale. « Li
bero convincimento >. che 
porta ad esc ludere dal si
stema giudiziario italiano. 
per esempio, la presunzione 
assoluta di colpa di colui che 
si dichiara co lpevole (nel s i 
s tema anglosassone, invece, 
quando l' imputato si dichia
ra co lpevole il g iudice non 
fa che irrogare immediata-
mente la pena) . 

Ma nel caso Gallo. quindi. 
che cosa non ha funzionato? 

Si sono manifestatte due 
posizioni contrastanti: l'una 
— sostenuta dal giudice 
Gial lombardo — secondo il 
quale e la legge manchevo le ' 
(e il procuratore generale 
che ha chiesto di rispedire 
all'ergastolo Salvatore Gal-; 
lo ha avuto il meri to di in- j 
dicarlo bruscamente all*opi-| 
nione pubblica e al Iegisla-1 

tore ) ; l a l t r a — c h e fa capo 
all'avv. Liurzi — secondo il [ 
quale i giudici hanno sba-
gliato ( in Assise e in Appel-
lo) costruendo sopra un'ipo-
tesi la prova di un omicidio 
inesistente. Su questo stesso 
tasto ha battuto il prof. Pan 

complesso, ma a t inte vk>-
lente, della crisi del la no
stra giustizia. 

Di essa, durante il d ibatt i 
to televis ivo con il ministro 
Reale, si e parlato anche sot . 
to il profilo dei mezzi, degli 
strumenti e degli uotnini. Un 
dato per tutti: solo nel 1968 
il governo conta che l'orga-
nico della magist iatura pos
sa essere completato! Ma e 
un organico che lo stesso mi
nistro ha tlefinito gia ora 
inadeguato. 

e. s. 

Quasi 4 milioni 
le denunce 
per danni 
di guerra 

II ministro del Tesoro. rispon-
dendo ad una intcrrogazione, 
ba fornito notizie circa le li-
quidazioni dei danni di guerrn. 
Su di un carico complessivo di 
3 963 995 denunce, accertato al 
15 settembre 19(54. quelle poste 
in istruttoria alia stessa data 
erano • 3.732 010 e. di queste. 
2 977 552 erano state oggetto di 
provvedimento di liquidazione. 

La legge che discipline la 
complessa materia e stata pri
ma attuata per la parte concer-
nente 1 benl di uso domestico. 
Tutte le pratiche per danni di 
tale natura. 2 089 804. sono sta
te trattate; di esse la maggior 
parte, 1.973 042. sono state liqui-
data. Le rimanenti sono in at-
tesa di adempimenti da parte 
dei danneggiati, o sospese per 
irreperibilita di essi. 

Attualmente sono in corso di 
istruttoria le pratiche per i 
danni a beni aziendali. In que
sto settore. I risultati finora 
conseguiti sono i seguenti: su 
di un carico di 1 874 191 denun-
cf. quelle poste in istruttoria 
erano 1.675 875. delle quali 
1 004 510 oggetto di provvedi
mento di linuidazione. 

mettera la Cassazmne in main in riferimento al giudi-
condizione di accogliere la 
richiesta di Gallo. « Quindi 
il caso snra coperto — egli 
ha affermato — e non si 
verifichera certamente alcu-
na conseeuen7a di quel le pa. 
ventate >. 

< E* un caso che dal punto 
di vista umano — egli ha 
proseguito — e di una evi-
denza solare. ma c un caso 
di tecnica legislativa estre-
mamente complicato, perche 
e'e da conciliare la neces
sity di evitare un errore ma-
croscopico e la necessita di 
difendere il giudicato. cioe 
la sentenza. per non farla di 
ventare una cosa che si puo 
mutare ad ogni stormir di 
fronda >. 

Mentre in televisione Ton. 
Rtale diceva queste cose, al
ia radio, nel «convegno dei 
cinque >, il dr. Giallombar-

zio della Cassazione. affcr-
m.indo che nel caso di Sa l 
vatore Gallo 1'i.stituto del la , 
icv is ione e reali/.zabile. poi-j 
che « q u a n d o si tratta di 
giudicare un omicidio con- , 
si .mato. dove e'e un morto. | 
il fatto e d iverso da quel lo I 
di un omicidio tentato (quel
lo che si vuolc attribuire n 
Gallo per respingerne la ri
chiesta di revisione, n.d.r.). 
dove il morto non e'e, per
che l'evento fa parte del 
fatto >. 

I'n o n t r a s t o di opinioni 
che in definitiva mette an-
cor piu il dito sulla piaga. 
dimostrando come — stant: 
alcune norme dei nostri co-. 
dici — la sorte di un unrr.o' 
sia legata al sott i le filo di 
interprotazioni • piii o m e n e 
erudite. Elcmenti . dunque, 
per un quadro quanto mai 
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