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Ascoli Piceno: la « catena della crisi» 

attanaglia 1'economia locale 
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Figure e fatti 
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Malvivente 
come 

Cimino? 
La disgraziata vicenda 
della «Espartero» 

Al reparto chirurgia del-
l'ospedale civile di Ancona 
due poliziotti piantonano in 
pcrmnnen7a una cameretta 
del piano terra. Chiunqiie si 
addentri nil corridoio ha la 
sensaziono the al di la di 
quclla fr;i{4ilc porta, con 
trasscgnnta col numero 27. 
vi sia intornato per cure 
uti IVroco pregiudicato. del 
tipo Cimino per intenderci. 

Inveto? 
Un povcro corpo niarto 

riato. sonza muni, sen/a im 
ncclu'o e con la tragica pro 
spettiva di pcrdere anche 
I'altro. giace immobile su 
uti Icttino. curato dulla so-
rella. clie per giorni ha fat-
to la t spola » fra il noso-
comio anconetano e le car
een' di « Santa Palatia > do
ve fino a ieri erano rinchiu-
si il marito ed altri tre mo 
desti pescatori. 

II mutilato e Nazznreno 
Monaldi di 18 anni. Gli al
tri. in liberta provvisoria. 
sono: Luigi e Pacifico Rom-
bini. Francesco Tiseni. En 
rico Rarboni. 

Che msa hanno fatto di 
tanto grave questi la\ora 
tori? 

Ecco I'imputazione: con-
corso in pesca di frodo con 
esplosivi e detenzione di un 
ordigno esplosivo rinvenuto 
a bordo del motopescherec-
cio « Espartero >. 

Come noto giovedi pome-
riggio, verso le ore 16.40. il 
suddetto motopesca. al co-
mando di Luigi Rombini. at-
Iraccava alle banchine del 
porto dorico dopo una defla-
grazione avvenuta a bordo. 
mentre era in pieno Adria-
tico intento alia pesca. La 
esplosione aveva ridotto il 
povero mozzo nelle condizio 
ni di cui abbiamo parlato 
all'inizio. 

Pesca di frodo? Non ab
biamo element!" precisi per 
poterci esorimere. ma tutto 
sembrerebbe dire il contra-
rio. Secondo quelln che ab
biamo potuto sapere da 
esperti c competent! pesca
tori. quel tipo di «botta » 
serve soltanto per allonta-
nare i dclflni dalle reti da 
pesca quando sono in azio-
ne: inoltre la pesca di frodo 
si esercita nei pressi della 
riva mentre 1'* Espartero > 
e giunto in porto dopo cir
ca un'ora di navigazione a 
« tutta forva » c con la sire-
na di bordo in funzione. 

Perche allora contro que
sti poveri ragazzi ci si e ac-
raniti fanto. con gli orcani 
di stampa in testa ftitoli «=u 
sei o sette colonne)? Ho 
sotto mano una coop;a del 
* Resto del Carlino » di sa-
hato 1. aprile cui fa bella 
mostra una foto dove si 
vede il comandante Luigi 
Rombini. di 32 anni. in mez
zo a due poliziotti (rammen-
ta quclla della cattura di 
Cimino e Torreggiani. ap-
punto). Perche tanto chias-
so? 

Quei ragazzi stavano la-
vorando. quando c capitato 
il fattaccio: Nazzarcno Mo
naldi ha cono^ciiito il duro 
lnioro del mare fin da quan
do frequcnta\a le «ciu>le e'e-
mentari c le sue mani. quel 
le mani che ogci non ha 
piu. a 18 anni crano piene 
di calli cd awizzite dal 
freddo c dalla fatica. Che 
cosa ha fatto di male per 
meritare il «piantonamento> 
all'ospedale. come un peri-
colosissimo delinquente? 

E che cosa hanno fatto gli 
occhi spauriti di Pacifico 
Rombini — I'altro ragazzo 
della ciurma dell'« Esnarte-
ro » — per meritare di ve-
dcre il sole a scacchi da 
drntro la crlla di * Santa 
Palatia»? Come abbiamo 
detto. e mnlto probable. rhe 
difendeseero il fnrifo del 
proprio la\oro da posci no 
ci \ i (chissa. forse senra au-
pnlesarla. l'idea era vrnuta 
alio sfortunato moz70...1. 
Nel caso. sarrbhe stata una 
azione da delinquenti? Non 
mi pare. So per certo che 
in altri stati (in fiiappono. 
per escmpio) il competen'e 
ministero manda in avan-
sconorta navi snnda ner ac-
ccrtarr la oescositn di ccrte 
parti del mare e anche r*>r 
avvrrtirp i Tvs^tori della 
pr<*srnfa di nesri noe'vi 

Tn Tial'a nucs'n non c'e. 
Cio va de*to indipendrrV-
mento dalle resoonsahilita 
— da apnurare attenfamen-
te — della disgraziata vi
cenda dcll'« Espartero >. 
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Per potenziare I'attivita turistica non bastano i manifest! multicolor! 
Come sono andati in fumo i 30 milioni di piazza del Popolo — Continua 

la fuga dei giovani all'estero — Le responsabilita della DC 

ASCOLI P.. 5. 
< II potenziamento della ri-

cetlivita deve costituire un im-
pegno comunc nclla camp.igna 
del rilanejo turistico ». « Con il 
cre.crente spopolamento i centri 
minori del Piceno risehiano di 
scomparire dalla sccna ». « In 
fumo i trcnta milioni del sa 
lotto (piazza del Popolo . ndr) 
ascolano? *: ecco. in sintc-si la 
situazione della citta e della 
provincia chiaramente espressa 
dalla stampa « benpensante >, 
con i titoli di altrettanti articoli 
che sopra abbiamo riportato. 
Questi articoli sono usciti ne-
gli ultimi tre giorni del mese di 
marzo. 

E' anzitutto niolto sigmtica-
ti\o il fatto che in tale breve 
periodo di tempo ci sia stata 
una massiecia * levata cli seu 
di » da parte di diversi giotnali 
per sollevare quelli che hanno 
dcflnito <r i problemi di fondo » 
della nostra provincia. E' inline 
molto importante sottolineare 
che questi problemi ne inve 
stono altri, creando fra loru 
una specie di < catena della 
crisi » che pesa in maniera con-
siderevole sulla nostra eco-
nomia. 

In quei titoli (e nei rclativi 
articoli. sia pure diluiti) ollio 
ratio infatti alcuni fra i teml 
centrali che sono alTattenzio 
ne degli ambienti politici ed 
economic!. Rieettivita turistica: 
cioe mancanza di iniziativa e 
di investimenti pubblici. Di 
frontc all'aumento di uno scar 
so 12% fra alberghi. pensioni 
e posti letto in genere. si cori-
trappone un aumento di presen 
ze turistiche del 10%. I dati. 
riferiti agli ultimi tre anni. la-
sciano largamente supporre 
che la dispanta fra presenze e 
possibility ricettive si risolva 
inline in una fuga del turismo 
verso altre zone. 

Eppure non mancano. a| go-
verno come nei comuni, mini-
stcri ;% assessorati al turismo. 
evidentcmente troppo ancorati 
alle possibilita miracolistiche 
dei manifest! rnulticolori. per 
riflettere che il turismo e fatto 
non solo di specchietti, ma di 
attrezzature. di infrastrutture. 
di investimenti, di iniziativa. 

Non dimentichiamo. fra I'al
tro. il problema gia affrontato 
della mancanza di acqua specie 
nei centri balneari. Ascoli offre 
molto al turista in fatto di mo-
numenti. di arte, di storia (che 
risale al 3. sec. A.C.): patrimo
nii secolare che la speculazione 
edilizia ha gia in parte com 
promesso. Ma non un pezzctto 
di verde organizzato per rice 
vere i bambini. E quartieri 
malsani, dove le case peri-
lanti < si chiudono » e restano 
nideri maleodoranti. senza nep-
pure un piano che ne pre»'cda 
il risanamento nello spirito 
architettonico del centro storico 
che li ospita. E un trafRco cao-
tico, un posteggio assurdo in 
piazza Arringo: neppure una 
autostazione. Ora si inlende 
smantellare anche la seggiovia 
su| S. Marco. 

Spopolamento nei centri mi
nori: leggi qui la frase famosa 
di Pe Gasperi spiegata dalle 
conseguenze. « L'avvenire riel-
1'Italia e all'estero >. E chi emi-
gra. dice appunto il Sindaco di 
Altidona. sono le forze giovani. 
le piu attive: ogni persona che 
parte e come un pezzo di terra 
che muore. 

I paesi restano vuoti. solo 
bambini e vecchi. Mancano le 
infrastrutture, anche le farma-
cic. il medico, i servizi di linea 
cominciano a scarseggiare. Ix? 
migliori fonte lavoro se ne van 
no perche non hanno possibilita 
di oceupazione. ragricoltura 
muore Ientamente: nessun 
provvedimento. nessuna inizia
tiva intrrvicne. 

In decine di Comuni piren! 
la DC. per giunta. rende inat-
tive le amministrazioni locali 
con interminabili crisi e giuntc 
minoritarie che sprecano ogni 
cnergia nei sotterfugi politici 
per mantenersi in piedi. per 
minare le maggioranze. 

E tutto cid per mantenere un 
« centrosinistra » anche quando 
non pud reggersi. pur di estro-
mettere dal govemo comunale 
le forze politiche democratiche. 
indispensabili per rinno\arne 
la \ita, per costituire qi-ella 

al Sindaco la crisi dell'edili 
zia », dice 1'ultimo titolo. Sbloc-
chiamo le aree impegnate per 
redilizia popolare. dicono nel 
I'articolo gli industriuli. e desti 
niamole all'cdilizia residenziale 
pri\ata La legge 167 non serve, 
dicono. gli investimenti pubblici 
non vengono: ridateci la liberta 
di fare il nostro comodo. Ecco. 
dunque. come si rovescia una 

situazione e come, dalla fame 
di migliaia di nperai, si puo 
tentare di ricavarne un utile. 
E questo proprio quando la 
eommissione sugli scandali edi 
lizi non ha ancora concluso le 
indagini! 

E" veramente ora di dire ba-
sta e di stroncare ogni tentativo 
di speculazione nell'interesse 
sacrosanto della collcttivita. 

Tolentino 

I CC fermano illegalmente 
un dirigente sindacale 

TOLENTIXO. 5. 
II compagno Giovanni Bertola. 

cosejiretario della Camera del 
Lavoro di Macerata. 6 stato sta-
mane tratto illegalmente in sta
to di fermo dal tenente dei Ca-
rabinieri nel corso di uno scio-
pero dei fornaciai. 

I 120 operai della fabbrica di 
laterizi di proprieta del signor 
Massi. avevano deciso di effet-
tuare uno sciopero di 24 ore, 
d'accordo con le tre organizza-
zioni sindacali. per chiedere il 
rinnovo del contratto nazionale 
di categoria scaduto ormai da 
oltre 17 mesl. L'astensione dal 
lavoro d stata del 99%. 

II fatto che ha portato al fer
mo del compagno Bertola 6 av-
venuto lungo la strada che porta 
alia stazione ferroviaria, dove 
gli operai. insieme ai sindacali-
sti stavano facendo i picchetti. 
Un massiccio intervento dei ca-
rabinieri. con in testa il tenente. 
davanti alia fabbrica. dopo aver 
tcntatn piu volte di impedire la 
propaganda ai sindacalisti con 

volantmi ed il contatto con gli 
operai. sottraeva poi il sindaca-
lista Bertola della CGIL all'eser-
cizio delle sue funzioni. portan 
dolo in caserma in stato di fer
mo. Egli veniva rilasciato dopo 
un'ora circa. 

Non appena la notizia si dif-
fondeva per la citta e ne ve-
nivano a conoscenza gli operai 
metallurgici. essi stigmatizzava-
no il fatto dichiarandosi nel con-
tempo pronti a dimostrare la lo-
ro concreta solidarieta. Nel frat-
tempo I'intera categoria si sta 
preparando alia lotta nell'intera 
provincia e gia 6 stato annuo-
ciato lo sciopero della fornace 
Smorlesi di Montecassiano e di 
altre fabbriche. 

A questo punto non si capisce 
bene se l'azione dei carabinieri 
nella provincia di Macerata fac-
cia parte di una loro spiccata 
avversione agli operai e sinda
calisti. oppure segue delle di 
rettive nazionali. 

m. g. 

Costituito 
il Comitato 
per la pace 

FERMO. 5. 
Si e costituito a Fermo. do-

men ica scorsa, con sede prov
visoria in via Firmonibus 9. 
il Comitato di lotta per la pa-
ce e per la fine dell'aggres 
sione americana contro il Viet
nam e contro i popoli del 
mondo. 

Tale Comitato si prefigge lo 
scopo di sensibilizzare la co 
scienza delle popolazioni del 
comune di Fermo e del suo 
circondatio nei confronti del 
crescentc pericolo che compor 
ta la criminale aggressione a 
mericana al Vietnam e dello 
sfruttamento neocolonialista dei 
popoli deH'Asia. Africa e Ame 
rica latina. 

Lc adesinni al Comitato so 
no aperte a tutti i cittadini. 
alle organi/zazioni studente 
sche. culturali. sindacali e po 
litiche che condividono i se-
guenti principi e per l'affer-
mazione dei quali sono disposti 
a battersi per: 

1) cessazione immediata dei 
bombardamenti USA nel Nord 
Vietnam e ritiro delle truppe 
amencane dal territorio viet-
namita; 

2) aperta ed inequivoca dis 
sociazione del govemo italiano 
dall'aggressione USA al Viet
nam: 

3) vigorosa condanna del neo-
colonialismo in Asia. Africa e 
America latina. 

L'attivita del Comitato con-
sisterci in manifestazioni. di-
battiti. mostre. petiztonl. pro 
postc di lotta e di iniziatlve. 

II Comitato fa appello alia 
coscienza di ogni cittadino af 
finche si contribuisca a tra-
sformare la protests morale in
dividuate in lotta aperta orga-
nizzatn. 

Gli orari 
del Museo 

ANCONA. 4. 
l«i Sovrintendenza alle anti-

chita comunica che dal 16 c m . 
al 30 settembre prossimo. il Mu
seo nazionale delle Marche os-
servera il seguente orario esti-
vo: i giorni feriali dalle ore 9 
alle 13 e dalle ore 15 alle 18. 
Giorni festivi e domenicali dal
le ore 9 alle 13. Lunedi chiuso. 

Cupramontana 

Prende il via 
il II Festival 

di musica leggera 

ANCONA. 5. 
Doma'ii sera, oiovedl C. al 

Nuovo Cinema Teatro di Cupra 
montann prenderd ij via t| // 
Festival di musica leonora per 
voci nuove. La manifcslazione 
caiiora. che si spranera in tre 
serate, si avvale queffanna del 
/« autnrevolc vonsulenza di 
Ezio RadaelU. 

La presema a Cupramontanu 
del « menaqer» della musica 
lefinera italiana, oltre che dare 
alia viatiifestaziane un caratte-
re nazionale. vual staruficare. 
sopratlutto clip il vincitnre di 
questo secondo festival aira la 
possibilita di partecipare al 
prossimo VI Cantaoiro. Difatti, 
cid e esplicitamente previsto da 
una clausola del concorso. 

E forse proprio tale probahi-
litd ha fatto muovere una ntt 
vwrota schiera di cantanti pre 
parati.tsimi — nono^tante che 
molti siano al debut to — tanto 
che la piuria selezionatrice si 
e trovata in difficoltd per see 
plicre i 2I> concorrenti che do 
vranno partecipare alle due se-
m;fina1i (domain e venerdi) e 
dai nuali dovranno uscire i die-
ci che parteciperanno alia se-
rata finale di sabato. 

Fra i prace'.li fiaurano rap 
presentanti di vwlte renioni ita 
liane. n e uno provemente 

addirittura dal Katanpa: Don 
Flaeiik. 

(Hi altri concorrenti che si 
avvicenderanno al microfono. 
coadittvati dall'orchatra diretla 
dal maestro Tonu Spaila e pre 
sentatt da Corrado. sono- Enzo 
Antomni, Maria Carhone. Ales 
saudra Cavaccia. Gloria Castcl-
lani. Franca Catuwa. Gmlw 
D'Alessandro. Senia Demi, Gmii-
m De Nicolo. Bemamino Frh-
cioli. Giuliana Fracassmi, Ma-
riella Gaiti. AnfoitfHa C/i/e>;eiJi. 
Fwriso Ippoliti. Lelterio Luca. 
Vincenzo Marucci. Adriana 
Manni, Caterina Marttiotta. Eio 
Mazze. Franco Moretti. Slauro 
1'alamidessi. Duo Porcelli Co-
stantinescu. Halo Sqhettini. Ma 
ria Simnne. Isabella Spa^ellini 
e Mario Sparapani. 

Nella foto: (la sedicenne an-
conetana Alessandra Casaccia 
che da poco p'u di un anno ha. 
per le sue indubbic qua'ita ca 
nore. violte possibilita di sue 
cesso a Cupramontana. La p o 
ranissima cantante — studentes 
sa al pr;mo anno deU'l<t'<tuto 
d'Arte e Puhblicita di Vrbino — 
e stata in questi niorni invitata 
a partecipare ad un analoao 
concorso nel Sord Italia ma. 
stanie la coincidenza de'le due 
manifestaz'oni. ha optato per 
Cupramontana). 

umbna 
Una serie di iniziative in tutta I'Umbria 

Migliaia di firme per 

chiedere I'Ente regione 
Dibattiti e manifestazioni — Un manifesto del Comitato unifario 

L'azione per I'Ente Regione. 
per la rinascita dell'Umbria. e 
in pieno svolgimento e si arti-
cola in diverse iniziative, che 
hanno gia suscitato 1'adesione 
e la mobilitazione della popola-
zione. 

Nella « Settimana per la Re
gione », dal 2 al 9 aprile, si 
sono svolte e si svolgeranno 
manifestazioni nei diversi cen 
tri della provincia. Si sono 
svolte manifestazioni a Narni. 
Amelia. Acquasparta. Vill. Le 
Grazie. dove hanno parlato ora 
tori del Comitato Unitario. Le 
manifestazioni in programma 
per la fine settimana sono: 

Venerdi a Terni. al Palazzo 

Manassei. alle ure 17.30 una 
Conferenza-dibattito che sara 
presieduta dal sindaco di Terni 
prof. Ezio Ottaviani: 

Sabato ad Orvieto. ove nella 
mattinata parleranno Ton. Gui-
di e il dott. Luigi Locoratolo: 

Domenica ad Arrone, alle 
ore 11, parleranno Ton. Luigi 
Anderlini, Mario Benvenuti. Al 
berto Provantini; 

Domenica a Montecastrilli. 
alle ore 16.30 parleranno Ton 
Luigi Anderlini. il sen. Emilio 
Secci. Domenico Romani. 

Tutte le forze regionaliste 
sono impegnate nella raccolta 
delle firme in calce alia petl-
zione rivolta al Parlamento in 

Perugia: una campagna orchestrata dalla DC 

Un a/fro sindaco 
denunciato dai CC 
Si tratta di una evidente montatura 

PERUGIA, b. 
La caccia alle streghe in Um-

bria registra oggi un nuovo epi-
sodio: un ennesimo sindaco e sta
to denunciato allautorita giud:-
ziaria dai carabinieri e si tratta 

unitj rssenziale di fronte ad I esattamente del compagno Renato 
una situazione insostenibile. 

In fumo i trenta milioni del 
salotto ascolano?: c'e anche. 
come si vede. il lato tristemen-
te comico. Anche quando i soldi 
ci sono si rischia di porderli 
per non muoversi in tempo. 
Come e successo per i restauri 
di Palazzo del Popolo (per cui 
la salvezza dello stanziamento 
— e non si sa come finira - ha 
richiesto I'intervento del Sin
daco) anche la pavimentazione 
di piaz7a del Popolo rischia di 
«andare in fumo »•. Manea il 
progetto. si dice, qurllo uffieia 
le. Ad un anno di distanza dal 
I'annunc'o che tutto « era pron 
to > e sistemato! 

E con, invece di iniziare una 
«*HHl*#a«^>% *4» J w » » « *># *** * * H * - | j ^«^*<rk 
| > r i in \ . a wt • I I I« . I« I^« »a i. %•• • • • *v -
stimenti pubblici. si rischia di 
perdere persino le scadenze. 
Intanto cresce la crisi degli 
edili e gli industriali colgono 
1'occasione per inscrire il loro 
« cavallo di Troia >. c Illustrata 

Socrolini. sindaco di Mar5Ciano 
Come nei precedent! casi delle 

denunce dei sindac; e degli am 
ministratori comunali di FoJigno. 

esclusivo compito del vice segre-
tario del Comune, signer Attilio 
Facchmi (il quale s\olge\a allora 
funzioni di segretario comunale 
essendo scoperto tale incarico). 
non siano av^eaute in maniera 
molto regolare: alcune vennero 
efTettuate con grande ntardo e 
ait re per nulla. 

Una gro-s'̂ a confu?ione quir.di. 
5i da temere che il. Facchini si 

Todi. Gubbio. Citta della P;c\e. j sta trattenuto parte delle somme 
Panicale e cosi via, i mothi del- j che le ditte in questione versa 
la denuncia sono assai speciosi e 
confermano la manovra in atto. 
dietro alia quale non e difficile 
scorgere una impostazione demo-
cristiana. tendente a colpire in 
maniera discriminata onesti am-
ministratori democratic!. 

Anche questa denuncia del sin
daco di Marsciano e in efTetli 
una montatura 

Verso la fine del 1965. dietro 
reffiwlazione — sembra dovuta a 
una lettera anonima — la Pre-
feltura dispose un'inchiesta che 
venne atTldata a un commissario 
prefettizio per indagare in rrr 
rito alia registrazione presso I'Uf. 
jvtn iirti re/Tic*rc ^ci cc*̂ t*"*tt: "*:-
pulati fra 1'Amministrazione co
munale di Marsciano e le ditte 
appaltairici dei van lavori de-
liberati da quel comune. 

A quanto pare, dall'indagine da 
poco conclusasl. e risultato che 
tali regislrazioni. che erano di 

vano per la registrazione dei con-
tratti. 

Tenendo presente la competent 
molto limitata del sindaco in una 
funzione che e di specifica attri-
buzjone del segretario generale 
del Comune. non si comprende 
perche i carabinieri abbiano prov-
veduto anche alia sua denuncia 
per omissione di atti di ufficio. 
oltre che a quella del vice segre 
tario comuna!e per falso :'n atti 
pubblici. peculato. di^trazione e 
omissione d: atti dufDcio. ed a 
quella di un impiegato r'c'.rurTicio 
>ii ragioncria. 

L*as«o'.uta estraneita del com 
« . ^ _ . C • : - : J . • - J - - 1 -

re\-o!e episodio e facilmente di-
mostrabile e quindi inspiegabile 
appare 1'iniziativa dei carabinieri. 
almeno dal punto di vista giuri-
dico. Dal punto di vista politico 
il tutto appare invece meno inspie
gabile e il perche e evidente. 

cui si chiede: 
€ I sottoscritti cittadini con-

siderata la necessita di realiz 
/are una programmazione de-
mocratica nazionale c h e abbia 
come presupposto l'elaborazio-
ne dei piani regionali di svilup 
po. ritenuto urgente attuare 
una rirorma dello Stato che 
tenga conto della partecipazio-
ne democratica dei cittadini 
alle pubbliche scelte e delle 
necessita di difendere e svilup 
pare le autonomic degli Enti 
locali. considerato che tutto cio 
richiede l'attuazione dell'ordi-
namento regionale, chiedono 
alle Camcre. ai sensi deU'art. 50 
della Costituzione della Repub-
blica. che siano indette le ele-
zioni dei Consigli regionali a 
suffragio diretto in coincidenza 
con le elezioni politiche del 
1963 ». 

II Comitato Unitario ha rivol-
to. attraverso un manifesto. 
questo appello alia popolazione: 

« Ancora una \olta il govemo 
tende a sfuggire all impegno 
solennemente assunto di attua 
re I'ordinamento regionale. Re-
gioni ed autonomic locali \ o 
gliono dire, in concreto, decen-
tramento e maggiore eflicienza 
della pubbl:ca amministraiione 
e una piu larga partccipazionc 
di tutto il popolo alle decision! 
della vita nazionale e locale. 
Senza le Regioni non vi sara 
una vera programmazione de
mocratica che affronti e risolva 
i drammatici problemi degli 
squilibri nello sviluppo econo 
mico. che assicuri la p:ena oc
eupazione. che sottragga alia 
degradazione fondamentali set 
ton produttivi. 

Senza lc Regioni lo strapotc-
rc di organi burocratici e avulsi 
dalle esigenze delle popolazioni 
continuera impunemente a fal-
cidiare i bilanci dei Comuni e 
delle Provincie con grave dan-
no delle comunita locali. Chie
de te che le elezioni dei Consigli 
regionali avvengano a suffra
gio diretto in coincidenza con 
le elezioni politiche del 1968 *. 
E per tale cbiettivo firmate la 
petizione lanciata dalle forze 
regionaliste umbre ». 

II Comitato Unitario per 1'En 
te Regione c composta da: 
on. Luigi Anderlini. Mario Ben 
wiiti'ii. aw. Auguslo Fratini, 
arc. Sandro Giani. on. Alberto 
Guidi. dott Giuseppe Manini. 
arc. Franco Mini. Amaldo Me-
nichetti. prof. Ezio Ottaviani, 
a w . Sandro Parroni, Italo Tor-
roni. 

30 condannati a pene pecuniarie 

Non hanno soldi e 
finiscono in prigione 

TERXI. 5. 
Una trentina di persone sono 

state chiamate dalla Pretura a 
scontare in carcere la pena pe-
cuniaria che non possono paga-
re perche si trovano in asso-
luta miseria. Una trentina di 
poveracci dunque. che non aven-
do una lira per pagare un vec-
chio conto con la giustizia deb-
bono scontare la pena in car-
cere: ogni giorno di galera con-
tera per cinque mila lire. 

II fatto e clamoroso per la di-
mensione. |>er il numcro dei po 
veracci. che dovranno convertire 
la pena pecuniaria in pena de 
tentiva. Purtroppo infatti. questo 
prevede lart. 136 del Codice Pe-
nale che in caso di insolvibilita. 
di pene pucuniarie. multe o am-
mende. chiama i cittadini a con
vertire in reclusione ed arresto. 
Un articolo del codice penaJe che 
non e certo formulato nello spi
rito deU'art. 3 della nostra Co
stituzione che sancisce solenne
mente che la legge e uguale per 
tutti. 

Ma la Corte Costituzionale in 
una sentenza emessa il 27 mar
zo 1962 ha ragionato in modo 
tale da ritenere costituzionale 

I'art. 136 del Codice penale. per
che se fosse modificato si cree-
rebbe una nuova disparita tra 
chi puo e chi non puo pagare 

Oggi. insomnia, gli stracci van-
no in galera. perche non hanno 
i soldi per saldare i conti con 
la giustizia. Domani. se si ri-
formasse il codice penale si po-
trebbe creare una situazione per 
cui i po\eri sarebbero « favoriti > 
non pagando le pene pecuniarie. 
In realta la disparita. ed assai 
forte, esiste oggi. 

Dei trenta che la Pretura ha 
invitato a presentarsi nelle car-
ceri se non pagheranno entro pre
cisi termini le ammende o le 
multe ci sono persone che sono 
state condannate per accattonag-
gio. o commercianti falliti. E' 
gente che al momento del pigno-
ramento ha dimostrato di non 
possedere nulla: diciamo nulla. 

Non sono dunque degli evaso-
ri; gente che si sottrae ai debiti 
con la giustizia. II fatto clamo
roso dunque delle 30 conversio-
ni di pene pecuniarie in detenti-
ve. ripropone il problema del 
Codice penale. 

Alberto Provantini 

UMBRIA - sport 
In crisi il Perugia? 

E" bastato Vinfortunio di Az-
zali per mettere in crisi il Pe
rugia e consenlire Vimpensabi-
le Timonla cesenate. Questo il 
commento piu ovrio che si 
possa fare dopo la sconfitta 
granata in Romagna. In realta 
il dubbjo e lecito. La sqvadra 
rrnceva per una rele a zero e 
la menomazione della brata 
mazz'ala potera essere un dan 
no nparabihssimo, mrecc i ra 
oazzi di Mazzetti si sovo fatti 
prer.derr daWorqasmrt co<\ che 
Ferrartn e compagn' hair.o po
tuto. Q-,a alio seaJere della mez 
z'ora. enr-oro'cere :2 ri.<u'.tato: 
aue a uno. 

Con qvesla battuta darre-tto i 
Grifoni si sono visti ora annul-
lare U vantagaio (m realta la 
pan fa esisteva — stando alia 
media prtmato — gia prima di 
questo turno) accumulalo graiie 
alle due partite casalinghc net 
confronti deU'irriducibile Mace-
ratese. 

Son vorremmo essere stati. 
la settimana passata. quando ci 
chiedemmo se il primato pesos 
se oltre ri'sura ai grifoni. dei 
ruilauqurati profeti. Distraz o 
ni ales'o r.on sono ammissihili 
rnancano so'o sette turni alia 
*ne del camp:onato. il Macerata 
hi dimostrato di saper Ir.ttare 
U'ITC I piupri iimiii. rj Frato 
sta inaspettatamente renendo 
fuori. le sorprese possono dun
que venire sia daWorooglio dei 
marchigiani sia dalla indubbia 
dasse dei loscani. 

Papa Mazzelti dovra ora \a-
rorare am molta attenziont, 

domenica intanto si presenta la 
occasionc facorevole per ncon-
quistare il priTnato e la fiducia. 
Al Santa Giuliana e di sccna la 
non difficle Carrarese. mentre 
il Prato deve giocare a Terni 
e la Maceratese a Siena. La 
Ternana ha paregqiato al termi-
ne di uno scialbo incor.lro a 
Pesaro. Se si pot esse definire in 
qvatche modo questo campiona 
to della Trrnana si poirebbe di
re t quelln delle occasioni man-
cat c » 

Quante pare T rossorerdi ban-
r.o pareaoiato n pcrso soltanto 
n nrtu delle occasioni da rete 
sltaqhate? 

Quella di Pesaro ci c sem-
hrata la sintesi ed insieme il 
hmite estremo di una serie di 
pare significaUvamente simili 
Ua loro. Jl Pesaro era davvero 
poca cosa. bastava un po' dl 
concentrazione nelle azioni sot-
to rete e vn po' di brio e per-
sonalita a centrocampo. 

Ma i inutile piangere sul lat-
te versato. E~ questo il campio 
noto no dei rossoverdi. reenrui-
nare per i punti persi. ora che 
non e possibile recuperarh. non 
serr*: prendiamoci le note po-
sitire che ci vengono da'.l'imbct 
Ubilitd della squadra nel giro-
ne di rltorno e dal primato del 
portiere Germanu che ha \ncas-
sato meno goal di coUeghi piu 
fortunati di lui. 

Domenica arrica il Prato. *i 
incontrano le ex favorite <fob-
bligo dell'inizio del compionato, 

r. m. 

La Corte 
Costituzionale 
respingera la 
supercensura 
postale ? 

«Come vicne vlolato it se-
greto epistolare»: ho letto, 
sotto questo titolo, un'inte-
ressante domanda e una pre-
cisa risposta nella rubrica 
« Lettere al giornale« del 25 
marzo scorso. Intervengo sul~ 
Vargomento, perche si e ve-
riflcato un fatto nuovo: le 
norme che in buona sostan-
za autorizzano gli ufflci po-
stali ad aprtre e non inol-
trare certa corrispondema (le 
buste eontcnenti « Play Boy », 
ad esempio) sono ora all'e-
same della Corte Costitu
zionale. 

La declswne dt tnteressare 
la Corte Custituztonale e sta
ta presa d"ufficio dal gtudtce 
istruttore presso il Tribuna
te di Bologna, dott. Goierna-
tori, con una lunga e molto 
ben viotivata or'dinama. II 
giudicc aveva ricevuto una 
serie di procedimenti penali 
per Tintroduzione in Italia del
la rivista « Play Boy ». Sta-
bilito di non procedere con
tro i destinatari della pubbll-
cazione. m alcuni casi ritemt-
ta contraria al buon costu
me, il magistrato avrebbe do-
vuto continuare l'azione pe
nale nei confronti delle igno-
te, e comunque irrugiunuibl-
li. persone che avevano spe-
dito la rivista. A questo pun
to ha deciso di rivolgersi al
ia Corte Costituzionale. 

11 perche e presto detto. La 
Costituzione, all'articolo 15, 
stabilisce che « la liberta e la 
segretezza della corrisponden-
za e di oj;ni altra forma di 
comunica^ione sono inviola-
bili» e che «la loro limita-
zione puo avvenire soltanto 
per atto motivato dall'autori-
ta giudlzioria con le garan-
zie stabillte dalla legge». E' 
evidente che quando in un u/-
ficio postale viene aperta e 
guardata con gli occhi del 
censore una busta contcnente 
«Play Boy», la Costituzione 
non t rispettata. 

Esiste quindi un conflitto 
fra le norme che autorizza
no gli uffici postali (e doqa-
nali) a una specie di esame 
preventivo di certa corrispon
dema e la Costituzione. la 
quale questo esame non pre-
vede. anzi vieta. Dice espres-
samente il giudicc istruttore 
di Bologna, riferendosi alia 
applicazione delta Costituzio
ne in questo campo: « Quanto 
til modo di operare della tu-
tela costituzionale. la garan-
zia roneerne sia In liberta, 
come possibilita della perso
na di autodeterminarsi nella 
comunicazione, sia rimmuni-
ta da ogni influenza di estra-
nei sul eontenuto della pub-
blicazione: un dlvieto, cioe 
di ogni forma di controllo, 
autorizznzione e censura ». 

Ora la parola e alia Corte 
Costituzionale. Essa potra la-
sciare la situazione quale e. 
o dichiarare illegitlime (e 
quindi annullarle) le norme 
che consentono alTAmmini-
strazione postale di trasfor-
marsi m una sorta di su-
percensore. 

ANDREA BARBERI 

Come «Lili 
Marleen » entro 
ufficialmcnte nella 
macchina di 
guerra nazista 

Ho visto che anche sulle 
colonne de l'Unita, attraverso 
due lettere al giornale. si e 
riaperta I'antica questione se 
« Lili Marleen » fosse una can
zone nazista o antinazlsta. E 
siccome essa e stata I'una e 
I'altra cosa, credo che non si 
verra mat a capo dl questa 
ricerca. 

Per quel che rlcordo dl aver 
letto a suo tempo, le cose 
andarono cos): Quando le ar~ 
mate naziste occuparono la 
Jugoslavia, nella primavera 
del 1941, di fronte alia non 
collaborazione degli juqoslavi 
i comandi si trovarono nella 
necessita di fare tunzlonare 
in aualche modo le stazloni 
radio. Cos) misero mano ai 
pochi dischi musicali dispo-
nibili e — tra un comunicato 
e I'altro — eon/intiarono per 
alcuni qiomi a suonare sem-
pre i viedesimi. Uno di que
sti era a I All Marleen », fino 
allora oscura canzone para-
militarc. la quale cos\ dtven-
ne popolare a viva forza tra 
le truppe del Belch che com-
batterono quella campaqna. 
Quelle trurme voi furono s')o-
state sul frontc russo e... dif-
fusero il cantr.qio. 

Dovo parccchi mal si pote 
leqaere sui qiornali fascistl 
che ouella canzone era stata 
uflrtalmcnte prescelta quale 
simboln dcll'unlta tra la po-
polnyinne e le truppe tedesche 
combattcnti. Fu quindi, JMT 
cosl dire, insignita dt un com
pito ufflcia'.c nella macchina 
di guerra nazista. 

Qui sorae la domanda cui 
c impossibile rispondere, se 
non forse studiando gli archi-
vi del ministero della Propa
ganda tedesco: fu questa una 
mossa autonoma, oppure fu 
un tentativo di rlvestire con 
panni nazisti una popoiartth 
spontanea della canzone, che 
allrimenli, per il suo tono 
malinconico. sarebbe apparsa 
dannosa alia mobilitazione 
generale degli animi? 

Tutt'al piii. a sostegno del
la seconda ipotesi. si polreb-
be citarc il tentativo di Goeb-
bels, compiuto pochi mesi do
po. di neutralizzare le « V » 
che andavano comparendo sui 
muri dell'Europa occupata, 
ad opera dei movimenti anti-
fascisti clandestini. spicgando 
sui giornali fascisti che si 
trattava della iniziale della pa-
rota <r Viktoria » la quale, pur 
non esistendo nella lingua te 
desca, pare facesse parte di 
non so quale tradizionc mill-
tare germamca nel medio evo. 

Concludo osservando the gli 
stessi giornali che allora gab-
bavano il popolo italiano von 
simili disoneste pagllacclate, 
oggi purtroppo v<tnno ancora 
per la maggiore in certl am
bienti. 

A. BERSANI 
(Como) 

assistenzae 
previdenza 

CONTRIBUZIONE 
VOLONTAKIA PER I 

PEKIODI PASSAT1 
IN CASSA INTEORAZIONE 

C.UADAGNI 
L'art. 5 della legge 218/1932 

precisa che 1'assicurato. qua-
lora sia interrotto o cessi il 
rapporto di lavoro. puo con-
servare i diritti all'assicura-
zione generale obbligatoria 
per l'invalidita. la vecchiaia e 
superstiti. mediante il versa-
mento di ccntributi volontari. 

II beneficio connesso alia 
contribuzlone volontaria & 
quella di mantenere in vita 
il requisito per ottenere la 
pensione d'invalidita, di ac-
quisire quello per avere la 
pensione di vecchiaia, oltre 
quello di incrementarne il va-
Iore monetario. Per tutte que-
ste ragioni, giustificata e la 
rivendicazione avanzata dai 
lavoratori di ottenere l'accre-
dito di contributi figurativi 
anche per i period! passati in 
Cassa integrazione guauagni. 

Ricerdiamo che la Cassa in
tegrazione guadagni. istiluita 
con la legge 788/1945 e rtcen-
temente con la Ie?ge 77,1963, 
adempie alia funzione di com-
pensare i lavoratori dell'indu-
stria della perdita parziale o 
totale della retnbuzione, fino 
ad un massimo di un anno, 
nei casi in cui le imprese ven-
gano a trovarsi in temporanea 
difficolta produttiva. 

NegH anni della coslddetta 
recessione molti lavoratori 
dell'industria hanno percepito 
dalla Cassa integrazione gua
dagni trattamenti monetari 
integrativi la loro ridotta re-
tribuzione. per la durata di 
un anno, e molti sono pure 
rimasti in delta cassa pur 
non ricevendo ne retribu/ione 
ne integrazione. 

Potremo quindi distinguere 
due categorie di lavoratori as-
sistiti dalla Cassa integrazio
ne guadagni: la prima, costi-
(uita da quei lavoratori che 
percepiscono una retribuzione 
inferiore alle 40 ore seitima-
nali, per i quali durante tale 
periodo la contritmzione pre-
videnziale viene pagaU sulla 
sola retribuzione e non sulla 
quota IntegT&tiva. la seconda. 
composta da quei lavoratori 
che pur essendo in Cassa di 
integrazione non ricevono al-
cun t rat t amen to di retribuzio
ne e di integrazione: e per 
questi non viene versata o RC 
creditata alcuna contrir-uziu-
ne previdenziale. 

II principio che na portato 
si ricor.csdmer.tc dc! diriito 
dei lavoratori all'accredito del 
contributi figurativi per i pe
riod! dl malattia, di matemita, 
di tbc, di disoccupazione, e 
per il servizio militare di lev* 

o di guerra, avrebbe dovuto 
essere esteso anchb ai perio-
di di permanenza in Cassa in
tegrazione guadagni senza al-
cun trattamento retributivu, 
integrativo o di disoccupa
zione. Ma poiche esso non e 
stato accolto, nor. dobhiamo 
dimenticare ehe i lavoratori 
possono ricorrere nlla rrose-
cuzione volontaria della con-
tribuzione previdenziale. 

Ben sappinmo the tale so-
luzione comporta I'csboiso di 
danaro da parte del lavorato
ri, ma ove tale contribuzione 
sia necessaria per far sorge-
re il diritto alia pcnsior.e. ri-
tenlamo che talt sacrificio 
possa essere soslcnuto in vi
sta dei benefici che ne deri-
vano. 

A nostro awiso per i p» 
riodi in cui i lavoratori non 
percepiscono la retribuzione e 
la integrazione, ne tampoco 
Tindennita di disoccupazione, 
alia quale come sappiamo e 
legata la contribuzione figu-
rativa. essi hanno diritto a 
versare volontariamente i con
tributi, in quanto siamo in 
presenza di una ,nl»;rruzione 
del rapporto di lavoro, e deve 
operare il citato %rt. 5 della 
legge 218/1952. 

PENSIONE AGLI ARTIGIA-
NI ED AGLI ESKKCENTI 
ATnVITA• COMMERCIALE 
(I. Putignano - Catanzaro) — 
Gli artigiani e t,n esercenti 
attivita commerciale sono 
giunti alia previdenza di vec
chiaia, invalidita e superstiti 
rispettivamente con le !eggl 
463/1959 e 613/196o: quiridi i 
secondi con un notcvole ritar-
do rispetto ai primi. Con la 
legge 463 si e fissata la decor-
renza del trattame:ito pensio-
nistico a far tempo dal 1* 
gennaio 1960. mentre con la 
legge 613/1966 la decorrcuza c 
stata anticipata al 1965 a favo-
re di quegli esercenti che ave
vano raggiunto 1 63 anni di 
eta. Tale diverso trattamento, 
a nostro awiso, tiova giusti-
flcazione nella voiunta di ri-
durre II ritardo col quale gli 
esercenti sono giunti al pen-
sionamento. 

PTRITTO ALLA PENSIONE 
DI REVERSIBILITA' DEL 
CONIUGE CONILGATO DO
PO IL PENSIONAMENTO (L. 
B. - Alessandria) — L'aver 
contratto matrimonio con un 
pensionato non arreca alcun 
pregiudizio al tuo diritto alia 
pensione di reversibilita, per 
il fatto che fra te e tuo ma
rito non esiste una forte dif
ferent di eta e per aver su-
peratl i due anni di matri
monio. 

Renato Buschi 
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