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Sono «anormali»>? No: basse! 

RETRIBUZIONI 
ALL' ITALIANA 

Interessanti confront! internazionali emer-
si da \>n seminario dell'AISRI - Le spere-
quazioni salariali sono forti - Operai che 

costano poco e rendono molto 

Si legge sovente, sulla 
s tamps della Confindustria. 
che in Italia l'assetto delle 
retribuzioni e taimente «ano-
malo » da rincarare il costo 
del lavoro rispetto agli altri 
naoci ir^diLStrizIizzzti. I£' *?"%>-
prio vero? 

E' vero ad esempio che la 
$cala mobile — questo Upi-
co ber»aglio padronale — 
esiste solo da noi per via di 
una diabolica invenzione dei 
sindacati? No. non e vero: 
esiste anohe in Belgio, Sviz-
l e ra . Danimarca e Xorvegia. 
E ' vero che le feste pa l a t e 
— questo « tributo offerto 
i l calendario » — resalano 
all 'operaio italiano un record 
mondiale di orio? Neanche 
questo e vero: festivita e fe-
r ie . sommate, costano nel no-
s t ro paese meno che in Au
str ia . Germania di Bonn. 
Olanda e Inghilterra. E ' ve
ro infine che. per esempio, 
1'indennita di fine-lavoro 
jrrava esclusivamente sugli 
Imprenditori nostrani? No: e 
una spesa che, seppure in 
forme diverse, affrontano in 
misura uguale o superiore 
pli industrial! tedeschi, olan-
desi. belgi e austriaci: con 
Ja differenza che solo ouelli 
nostrani possono usare i fon-
di di quiescenza per 1'autofi-
nanziamer.to aziendale. 

L'esistenza nelle paghe ita-
liane di < storture particola-
ri ». e di conseguenti « costi 
par t icolar i» per i padroni 
italiani, e uscita ridimensio-
nata da un recente semina-
r io dell'Associazione di stu
dio delle relazioni industria-
li (AISRI), dove e stata t ra 
l 'a l t ro presentata una ricer-
ca comparata dall 'ISVET sul-
le retribuzioni nell ' industria, 
Che il listino-paga sia pastic-
ciato e incomprensibile. ogni 
lavoratore italiano lo sa be
ne. Ma quelle complicazioni 
— vedi caso — non corri-
spondono a una busta-paga 
maggiore, bensi minore. Nel 
seminario e stato rilevato 
che, pur presentando qual-
ehe «incongruenza », la strut-
tu ra retributiva italiana non 
e un mostro rispetto a quel
le venute formandosi al-
I'estero. C'e anzi da rimane-
re sorpresi per una simile 
* confrontabilita * fra strut-
ture salariali di paesi che, 
come l'ltalia c l'Olanda. han-
no avuto storie diverse nel-
lo sviluppo economico. nel-
1'assetto politico, nelle for
me contrattuali . e anche nei 
rapport i di forza capltale-la-
voro. 

Confronti 
Dove invece la « confron

tabilita » vien meno, e nei 
livelli retributivi. Per stare 
ai paesi del Mercato comunc 
e per non guardare a quelli 
che ingigantirebbero il diva-
rio (Svezia, Inghi l terra) . e 
confermato che anche nel 
'68 abbiamo saldamente man-
tenuto... l 'ultimo posto. I 
dati della CTCE indicano il 
seguente costo totale di ogni 
ora di lavoro nell ' industria: 
Italia 862 line: Francia %«: 
Olanda 1.023: Belgio 1036: 
Germania 1 038: Lussombur-
go 1.142. Gli operai italiani 
sono gli unici che negli ul-
\\m\ dieci anni hanno avuto 
un aumento di paga inferio-
re all 'aumento dato alia pro-
duzione: ecco a confronto. 
per ciascun paese. i due in-
crementi (media annua 19S9-
1968): T>ussemburco. produ-
zione 2.1 %. paga 5,3--:; Bel
gio, produ7ione 4,9. paga fi.7; 
Francia, 4.8. 7.2: Germania, 
5,3. 8.0; Olanda 6.9. 9.4: Ita
lia. produzione 9.2 r; , paoa 
8.6" r,. 

Chi giudieasse sorpren-
dente quesfult ima cifra, e 
pregato di rileggcre la pri
ma cifra della statistica pre-
eedentc. Insieme, questi due 
dati dimostrano che le lotte 
aindacali italiane hanno da
to buomi frutti in termini sa
lariali, ma che occorre una 
pressione ancor piii vigorosa 
per superare lo stato di in-
giustificata inferiority Tetri-
butiva dei lavoratori italia
ni. I salari italiani non sono 
dunque • anomali » come 
struttnra ma come Uvello: 
<*/• r 'p qtialche voce in piu 
till listino, ci sono svariate 
Ilrette in meno nella busta. 
E cio e aggravato dal fatto 
che in Italia — e stato os-
servato nel seminario dal 
prof. De Cesaris — la quota 
di paga sottratta al controllo 
diret to dei lavoratori e piii 
alta che in altri paesi. 

Un raffronto interes&ante 
puo essere invece quello — 
lllustrato nel seminario da 
Paolo Santi — fra le spere-
quazioni salariali interne ai 
vari paesi. In proposito. si 
notano in Italia alcune dif-
ferenze caratteristiche le 
quali — assai piii che per la 
s t ru t tura e il livello delle re
tribuzioni — si possono far 
r1«alire piu direttamenfe ai 
ttv«(lo delle forze produHi

ve e alia composizione della 
forza-lavoro in Italia. 

Per ei>empio le sperequa-
zioni settoriali nei salari so
no lievemente superiori in 
Italia rispetto agli altri pae-
ai IIIUU->L><ou tuiuptM dove 
gli squilibri strutturali so
no meno accentuati. (Ma a 
questo riguardo va detto che 
tali sperequazioni di paga 
fra set tore e set tore: 1) esi-
stono ovunque. anche in pae
si as»ai diversi dal nostro 
come gli USA e l'URSS; 2) 
rimangono stabili quando 
non tendono ad accrescersi; 
3) presentano una gerarchia 
pressoche identica, con in te
sta i petrolieri, subito dopo 
gli elettrici. In mezzo i me-
talmeccanici e in coda — 
sempre — i tessili). 

Squilibri 
Altro esempio. le spere-

quazioni imputabili agli squi
libri zonali. In Italia esse so
no piu marcate che altrove. 
ma con la vittonosa lotta 
unitaria recentemente con-
clusa, paiono deslinate a ri-
dursi sensibilmente entro un 
paio di anni. Un esempio ab-
bastanza tiplco dell 'Italia so
no poi le sperequazioni re
tributive fra grandi e picco-
le imprese: esse vanno dal 
40 all '80% della paga a pa
rity di qualifica. e deriva-
no da un'industrlalizzazione 
ri tardata e diseguale. Un ul
timo tipo di sperequazione. 
nel nostro paese piu accen-
tuata che ai trove, e ouella 
fra retribuzioni operaie e 
impiegatizie. Anch'essa ap-
pare collegata alio svilupoo 
Industriale. nel senso che 
nei paesi dove sli imniegati 
sono gia il venti o piu per 
cento della manodopera, vi 
e stato un awic inamen to 
verso l'alto, benche al tem
po stes^o si ereino categorie 
di funzionari e dirigenti su-
perpagati. Non va peral tro 
dimenticato. piu in generale, 
che gli operai dell ' industria 
continuano a essere i lavo
ratori meno pagati del no
stro paese. insieme agli 
« operai dell 'agricoltura ». 

A tut te queste sperequa
zioni e ad altre s>i reagisce 
in questo periodo attraverso 
una certa impronta egalita-
ria — non « perequativa » — 
conferita alle rivendicazioni 
salariali. Infatti i sindacati 
dei metallurgici ne fanno 
oggetto di uno specifico te
nia di consultazione della ca-
tegoria. in vista del con-
trat to. U punto resta perft 
quello di strappare sostan-
ziali miglioramenti di paga, 
che per non essere riassorbi-
ti vanno consolidati in ter
mini di diritti e di riforme: 
cioe nei rapporti di forza 
fra lavoratori e padroni. No-
civi diventano pertanto non 
solo gli apologhi lamalfiani 
ma anche certi teoremi tec-
nocratici affacciatisi nel se
minario AISRI. Cosi come 
non e vero che il dinamismo 
dei salari fabbrichi disoc-
cupazione. non e neppur ve
ro che esso dipenda mecca-
nicamente dallo svilup; o 
tecnologico. Anzi. L'abhiamo 
visto in Italia- la » hassa con-
giuntura » delle p;ighe non 
ha fatto salire i lavoratori 
occupati: i bassi salari me-
ridionali non hanno fatto na-
score nuove fabhriche 

I'n'ultimH considerazione. 
Nel seminario e stato am-
messo con francho77a che — 
come ha dctto il dntt Merli 
Brandini — * sostan7iaImen-
tc modrste » sono finora 1? 
conseguen7e dell'integra7io-
nc economica europea sulla 
«r armoni/za/ione - delle retri
buzioni nei vari paesi. E do
ve l'armonizza7.ione non c'e 
stata, e apnunto nei livelli 
piu che nella struttnra dei 
salari. Il salario diretto ita
liano. che costituiva nel 1958 
il 60,4nn della media della 
CEE piu Vlnghilterra. nel 
'68 e salito appena a! 63,9% 
di tale media; e il costo del 
lavoro — di cui tanto si la-
gnano gli industriali italia
ni — e passato soltanto da\-
T84.3 aH'88,9no di quella 
media. 

Finche si fondera su tale 
dislivello. la competitirita 
dcirindustr ia italiana la.^cc-
ra dictro di se i nodi della 
comlmone operaia. Ma da 
noi la classe operaia non 
vuol piii essere quella cho 
costa poco e rondo molto E' 
questa YanomaUa delle re-
frihuzioni e della societa 
stessa, in Italia. « l4» busta-
paga non e tutto », certo: 
ma finora Teconnmia non ha 
imen ta to una molla niii effi-
cace. E in Italia siamo an
che sicuri che i lavoratori 
non accetteranno. come non 
hanno acoettato. di lasciare 
ai capitalist! e ai eoverni la 
faeoltA di caricarla e <»cari-
carla a volonta. secondo le 
es ieewe dell'accumulazione 
e del si sterna. 

Arit Accornero 

TOP SECRET: CIFRE E DOCUMENTI UFFICIALI SULLE CINQUE POLIZIE 

Siamo tutti «controllati» 
Piu agenti di PS e carabinieri che avieri e marinai - 50.000 km. di rete telef onica a disposizione della polizia nella 
sola citta di Roma - Chi sono gli«schedati»? - I f amosi reparti corazz ati • Armi eostosissime e stipendi di 
fame per i dipendenti - Pochi uomin i e mezzi scarsissimi per i reparti d i soccorso (terremoti, alluvioni ecc.) 

ATTENZIONE APOLLO: LASSU LUCI 

II volo dei tr« astronaut! americani verso la zona assegnata intorno alia 
Luna, per le manovre di sbarco simulato « per lo svolglmenlo del compiti di 
« pattugliamento » in vista del volo di luglio quando scenderanno sulla Luna 
due esseri umani, continua regolarmente. Anche ieri non c'e stato molto da 
lavorare. In terata, l'« Apollo 10 > si trovava m 300 mila chilometri dalla Terra. 
Per oggi alle 18,29 e previsto I'ingresso nell'orbita lunare. Ieri gli astronauti, 
con un piccolo apparecchio che erano riusciti a portare a bordo di nascosto, 
hanno registrato musiche da terra e le hanno ritrasmesse al centro di ascol-

to di Houston fra una batHita di spirilo e I'altra. In serata e stata loro co-
municata una notuia che in un primo momento ha lasciato tutti con il flalo 
sospeso: sulla super fie ie della Luna, nei pressi del cratere di Arictarchus, alle 
5,17 erano slate osservate strane luci. Lo comunicava I'osservalorio naziona-
le di Oudensbosch in Olanda, impegnato in osservazioni direlle suH'impresa 
dell'« Apollo 10». Gli scienzlati hanno dlchiarato che forse si e trattato di 
una eruzione vulcanica. Gli astronauti, comunque, hanno trasmesso a terra 
altre immagini televisive a colori 

LA MESS A A PUNTO DEL PROGRAMMA AMER/CAIVO APOLLO 

Preparato cos! il volo per la Luna 
II Saturno progettato da Von Braun h « f iglio » delle V2 - La storia del Titan e le scarse capacita dei mis-
sili vettori USA di portare in orbita grandi carichi - La gara con l'URSS - Le prime tragedie spaziali 

Mcntre i tre cosmotiauti 
vwggw.no verso la Luna, c 
trascarrono un pcrmdo di re
tail va Iranquillita dopo le 
complcsse manovre eftelluate 
nell'orbita di parcheggio. c in 
vista di quelle ancor piu im-
pegnative che li avpettano 
nella zona lunare. potra inle 
ressare una breie retrotpetti-
va del programma AjX)llo, del 
quale si purlu ditjusamentc 
da un paio d'anni. ma che ha 
radici assui piu lontane. 

Attorno al 1%0, quando qxa 
da qualche tempo i sovictni 
disptmeiuno dt vettori capaci 
di mettere in orbita carichi 
utih dell'urdine delle cinque 
tonnellatc, gli amertcam vede-
vano i loro programmi spa
ziali .sei eramentc Umitati dal
la capacita dei loro mtssili 
t etton il piu pi>tenle dei qua
il, l« Atlai », }>otcva mettere 
in orbita un rarico utile di 
circa 1 ,(00 chili. 

Era in tasc di preparazione 
relatiuamente aianzata it « Ti
tan ». che nella sua lersimie 
piu aixinzata avrebbe potuto 
mettere m orbita un earico 
delVordme delle tre tonnel-
late 

I puim f/i nmsili piii gran
di emtio sola mente abbozza-
ti sulla carta. 1 resjxmsabih 
dei programmi spaziali ame-
ruani deci^ero qumdi (h spin-
gere al mns\imt> lo swluppo 
dei grandi missih. snpemlo 
che, se non avessern supera 
to nettamente lorduie d: gran-
dezza del loro i etton, non 
avrebbero potuto nnprimere 
un ritmo soddistacente ai lo
re proyranirin .^jm^ttiii. 

II missile «Atlas » rimase 
ancorato alle capsule «Mer
cury w monoposto, degli anni 
'62 e '63, che pemvano appun-
to poco piu di l.'JOd chili, e 
venne utihzsato anche per it 
lancio di sonde lunari del ti
po « Ranger », di satelhti per 
rilievi scienttfict del tipo « Di
scoverer » e di altro Upo. 

Contemporaneamente, veni-
txi spmto al ma$$tmo il pro-
gramma di approntamenio del 

« Titan », mentre cominciava 
a prendere forma il progetto 
del «Saturno», affidato al 
sempre valido tedesco-amcrica-
no ix>n Braun, che, dopo an
ni di discussioni e di polemt-
che, si ripresentava in primis-
si mo piano con »/ suo gruppo 
di spevialisti, ormal tutti na-
turalizzati americani. 

Ije origmt dei due proget-
ti, del « Titan» e del «Sa
turno », possono considerarsi 
piu o meno contemporanee, e 
datarsi tra il 'HO e il '61. II 
« Titan >', assai piu piccolo, po
le essere disponibtle prima 
del « Saturno », anche se nel 
mondo tecmco tutti sapevano 
che soltanto it « Saturno a 
avrebbe condotto la situazio-
ne a una vera e propria svolta. 

Dopo tre land balisttci e 
tutta una serie di prove dal-
tro genere, il «Saturno» fu 
tmpiegato per un primo lan
cio orbitale nel gennaio del 
'64, mettendo in orbita un sa-
tellitezavorra. 

In tale occasione, vennero 
rese note alcune delle carat
teristiche di quetto missile, 
baiato su un primo stadio 
azionato da otto propulsori 
fumionanti ad idrocarburi e 
osstgeno liqmdo e da un se-
condo stadio azionato da sei 
gruppt propulsori ad ossigeno 
liqmdo e idrogeno liquido. 

Ci st puo chiedere perche" 
dal qennaio del '64 lino alia se-
conda meta del '68, anno di 
at i to pratico del programma 
« Apollo », i/ « Saturno » non 
sia stato usalo. mentre il '6H 
ed il '66 vedevano un attivo 
impiego dei tt Tuan » come vet-
tore delle capsule « Gemmi ». 

In pnmo luogo, il « Titan » 
fu tmpostato, come progetto, 
con un certo anticipo rispet
to al it Saturno »; ma, toprat-
tutto, il « Saturno » costituiva 
una realtz&tztone ben piii avan-
zata, in quanta era destinato 
a mettere in orbita carichi 
uttli, come ordine di grandez-
za, dteci volte superiori a quel
li del * Titan ». mentre it rep-
porto « Titan Atlai » tra poco 

sujH'nore a - a 1; per di ptii 
il gruppo di Von Rraun dow-
i a premiere a picna ritmo 
it laioro partendo da dove 
lo aveia lusuato, e cioe dai 
vettori tipo « Juno » e « Jupi
ter. ricuiatt, mediante mo-
di/iche ajii>licate eon la mas-
sima /r< tin ilnll'originale V 2. 

11 « Saturno >>, nel suo pri
mo stadio. puo considerarsi un 
deru uto di seronda generazio-
ne della V-'J, specie per quan-
to concerne i gruppi propul
sori II secondo stadio del 
« Saturno i, i he utiltzza ossi
geno ed utroqeno alio stato li
quido, coilitutsce invece una 
novita totale, resta tecnicamen-
tc fungibde dalla recente tec-
nica crioqenica dell'idrogeno. 
che cosfitmsce una conqui-
sta dealt ultimt anni. 

Ovuamente, per mettere a 
punto uu missile di tali ca
ratteristiche, occorreva un 
tempo maggiore che non per 
approntare il piu modesto 
«Titan» Ollre a queito, lo 
» Apollo » suli't un rttardo per 
motivi non legati al suo mis
sile vettore. ma alia capsula-
mentre il <i noiembre del 1966 
un missile «Saturno» nella 
ivrsiw/ie V" (JIL'IU rnesso con 
successn in orbita un comples-
so che. compreso il terzo sta
dio, pi'sava 140 tonnellate, (la 
capsula. del peso dt cinque 
tonnellate, era poi rtentrata re-
qolarmente da un'orbita con 
apogeo assai elevato, 18.000 
ehilomelri), il 27 gennaio del-
I'anno successtvo st veriftcava 
il tragico tncendio della cap-
Fula, che t osto la inta a nri*. 
som, White e Chaffee. 

La situazione ventva cosi a 
troi-arsi « roresciata >• rispetto 
al recente passato: non era il 
missile vettore a condiztonare 
lo sviluppo del programma 
spaziale americano, bensi la 
capsula 

11 programma e. Apollo a pre-
se tl via ufficialmente, e doe: 
con un equipaggio a bordo, 
lo scorso ottobre, ed ebbe gli 
sviluppx che tutti ricordano 
sotto U sigle di * Apollo 7», 

« AiH>l!n S » e « Aiwllo 9 ». 
I*iu precisanu-ntc, l'« Afxillo 

7» >u un IOIO d'assaqQio, e 
cioe una rnessn in orbita cir-
cumterrestre a quota relafiua-
mente bassti. ed un ricntro a 
breie ternune. I.'« Apollo 8 a, 
lanciato il 'Jt dicembre scor
so e rienlrato il JS, cost it ul 
il primo lancio lunare. com-
pt tnfatti dur orlnte attorno 
alia Luna I&I rientrare poi 
regolarmente 

Lo scorso mnrzo, tra il 4 e 
il 14. volo '« AjKtllo 9», at
torno alia Terra, elfettuando 
una serie ill manovre analo-
ghe a quell' da effettuarsi nel 
futuro in orlnte lunari m in
stil • ix)snre sul suolo sclcnl-
tin « l.em ». I'ormai ben 
noto « Ragno lunare ». 

Come e evidente da questa 

carrcllata sulla recente .storia 
del « Saturno » c de!l'<: Afinl-
lo ». strettamente Ira loro col-
legate, gia da tempo era stti-
ta fatta da parte americana 
una ben precisa scelta pro-
grammatica. 

Cli specialisti americani han
no cioe punlalo su un pro
gramma auduic, rischirtso ed 
al tempo di grandissimo pre-
stigio, anche se searsametitc 
susccttibile ill si duppo II 
prossimo proiirnmnui .s/xtiinifi 
americano, cioe dot ra basar-
si su mezzi dtlti'rcntt e segui-
rc strade nuove, tra le quali 
gia si parla, seppure per ora 
con modesto rilievo. della rea-
lizzazione di pmtiatormc orbi-
tali tcrrestri pcrmanenti. 

g. b. 

Annuncio in URSS 

Nell'immediate futuro 
niente voli con uomini 

Dalla nostra redazione 
M()S('\. 20 

I.'l fiiniic Sm iti,,i (unfcrniri (Il i ^̂ ln(̂ ('r<•. per 1'inmi, ili.ito pe 
riovlo ,» \ c n u \ I imio di propno IOMIIOIMU piloi.it" *-1 vn\\e im<>r 
lil.tm't.iru' ni . nnipros.i quella lunnn-, am he se il '•.udhtc delta 
Ti-rr.1 ,ur,'i, tin pio«rammi sovictici. un posto pn\ili>tfi.ito. ma 
niciitt" ,ilf,itto c-tHuMwi. 

- Noi siamo fn\orevoli ai voli pilotati — ha oYtto l'irutctfnere 
capo nVl MT\I/IO di direzionc dw voli int"rplajK'tr.ri ~\& iA-r uia 
•,.m<inUi nei iinuii dellt- orbite attorno alia TPTH. CIO che alia 
stionza occorre s,»()or»> a proposito di VVnerc e di altri pianeti. 
puo osscrc ottcmitn nrntie alia tfrande fedelta e preeisione delle 
nostrr macchinc autoniatichc ». 

Questa mossa a punto cade siKnificativamente nel momento in 
cm v in corso la missione dell'« Apollo 10» e ha un implicito 
contcnuto polcmico nei nguardi dei piani spaziali americani. Sa-
rebbe ingiusto vedere in questo un segno di nervosismo per il 
successo del programma lunare della NASA, i * dichiarazioni 
sopra riportate sono state fatte dopo l'impreia delle due « Venus ». 
cioe dopo la conclusione di una impress che. in termini scientifici 
e tecmci. eostituisce senz'altro 1'apice doll'efficicnza, della capa
cita inventiva e anche della concreta fruttuosita informativa, 

Frattanto ogRi e stata annunciata a Mosca la messa in orbita 
del satellite artificial* « Cosmos 282 », 

n paese delle cinque poli-
zie. E il titolo di un famo-
so libretto, e uno slogan or-
n\ai cbvenuno fatruliare, e una 
frase azaeccata. che raccrnu 
rt<» «nchc ">m ariioio giuaizio 
suile strutture anacromstiche 
e oppressive di uno Stato cUl 
volto feroce dove « ordine » e 
suionimo di iranganeJlo; uno 
stato che spende cilre enor-
mi per il potenziamamo di 
quest* corpi armati e che pas-
sa ai « tuton della lepge » sti
pendi <U tame provocando an
che le procesie, slociate recen-
tement* in modo clamoroso. 

Cinque pohue, ma su tut
te le altre (Pinan -i. Foresta-
le, agenti di custodial, la Pub-
blica Stcurezza, e l carabinie
ri. Quanti sono? Come sono or-
ganizzati? Come sono armati? 
Di quali menu di&pongono? 
Come vengono impiegati? per 
rispondere e neoessario un 
difficile viaggio fra un mare 
di bilanci, di « voci » burocra-
tiche, di diifidenze, di top se
cret: il quadro finale, comun
que. e impressionante. E tut-
ue le cifre, tutti i dati. che 
nporteremo sono « ufficiali ». 
ricavat* cioe da pubblicazioni 
dello stesso Vinunale. 

Innanzi tutto il numero. 
Probabilmente pochi immflgi-
nano che sia la PS, sia i ea-
rabmieri sono ben piu nume-
rosi della Marina e dell'Ae-
ronautica: infatti in base ai 
dati t ram da un manuale del 
1966 (e c'e da presumere quin-
di che nej frattempo siano 
aumentati), lorganico del cor-
po delle guardie di PS e for-
mato da 1211 ufficiali. 14.325 
sottufficiali, 61.125 pohzuotti e 
80 sanitari. per un totale di 
76.741 dipendenti. I carabinie
ri sono ancora di piu: 1.940 
utnciali, 17.035 sottufficiali. 
58.825 militan. 2.700 militari 
di leva e 269 dipendenti civi-
li per un Cotale di 80.769 per-
sone. In contrasto il totale 
dell'organico della Marina e di 
68.163 dipendenti, mentre l'or-
ganico dell 'Aeronaut toa rag-
giunge i 74.618 dipendenti. In
somnia soltanto l'Esercito 
(con uno organico di 307.741 
dipendenti) ha una forza su-
penore a questi due corpt di 
polizia. 

Proprio per questa. spaven-
tosa mole e per le strutture 
diverse, bisogna esaminare se-
paratamente il corpo della 
PS da quello dei carabinieri. 
Commoiamo dalla PS, le cui 
forze sono nparti te in 4 set-
iori: forze territorial! (desti-
riate ai servizi ordinan) — 
furze speciali (polizia di fron-
i.«»ra, stradaJe, ferroviana, po-
staii.) • - istituti di istruzio-
ne — forze mobili. E sono 
queste uirnne quelle che ven
gono abitualmente impiegate 
per « l'ordme pubblico » .An
che qui c'e una division^ fra 
reparti mobili, reparti celeri, 
raKRruppatnento squadroni a 
cavallo e battaghoni di soccor
so pubblico. 

Tutte comunque debbono ri
spondere (almeno secondo il 
Vnnmale) a questi requisiti: 
masMma mobilita e celenta, 
Krande autononua e facilita di 
collegainento, elevato addesDra-
tnento. II loro impiego e re-
golato dalla direzione genera-
le di PS e le caratteristiche 
di dotazione sont) le seguen-
ti « tali reparti sono integral-
mente motonzsati e dtspon-
gono di armamento e equi-
paggiamcnto notevolmente su
periore a quello dei reparti 
territorial^ di r.urnerose sta-
Liont RT (radiotelefonuhc) e 
dt una compagnta motocaraz-
zata a. 

Iniatti fra Ie «spmahzza-
zioni » uiMeme ai radiofoni-
sti, ai marconisti, e ai moto-
ciclisti. ci sono anche i « blin-
di.sti, mortaisti, ptonteri, mitra-
glieri ». 

Ma quante sono e come so
no strutruratt) queste forze? 
I reparti mobili sono 13, n-
spettivumente a Torino (II , Ge-
nova tlV), Vicen«i (V), Bolo 
gna (VI). Semgalhii (VII), 
Pirenze (VIII), Napoh (IX), 
Poggia (X), Ban (XIi. Cata
nia (XII) . Palermo (XIII) , Pe-
sthiera (XV), Piacen/u <XX>. 
e in piu una compagma a Vi-
bo Valentia. L'organico di ouni 
reparto e di 500 uomini: sol
tanto a Torino 1'organico sa
le a 733 uomini. 

II reparto mobile c forma-
to da una compagma <"omajv 
do (costituita da un plotone 
comando, un au'odrappello, e 
un plotone mortal da 8i) , 
da una compagnia oelere (un 
plotone comando con una 
squadra mitraglieri su due ar
mi e tre plotoni fucilien, 9 
squadre, 9 fucih mitragliaton 
il tutto su automezzi di nco-
gnizione); da 2 compagnie mo
bili (che per Torino diventa
no 3i costituite nascur.a da 
un plotone <x>mando, con una 
squadra mitraglieri e tre plo
toni fucihen, 9 squadre e 9 
fucih mitYagliatori. Inline una 
compagnia motocora//ata, co
stituita da un plotone moto-
ciclisti e da 2 o 3 plotoni 
autoblinde con 8 - 12 auto-
blinde Staghound o Humber. 

Fin qui i reparti mobili. 
Poi vi sono i reparti celeri. 
tre in tulUt Italia, per l'esar-
tezza a Roma (I) , a Padova 
(II) e a Milano ( I I I ) . Ogni 
reparto e formato da 770 uo
mini e le strutture sono iden-
tiche a quelle dei reparti mo-
bili, con una maggiore dota-
zkme di autoveicoli (34 con-
tro gli undrtci dell* compa«rta 
mobile) e una piU esteaa re
te di oaltogatnento radkxWe-
fonlca. VI sono poi tre squa
dron! a oaveJlo, due a Roma e 
l'altro a Nwpoii, il oui impto-
go e previsto anche per .'or-
(ww pubblico. 

Restano I battagltoni di soc
corso, che mentano un d^scor-
so a parte. Sono due: uno a 
Roma (fenomeni SISTUCD l'al
tro a Padot-o (ir.cr.dazion:. « 
stranpamenti i . Sono stati :sti-
tuiti nell'otroore '62 e la loro 
dotazione e suff:ciente soltan
to a prestare soccorso a 1000 
persone (soltanto m un secon
do tempo si puo jrmngere a 
un massimo di 4i*>0). NeJl ot
tobre del "85 vista 1'insuffi-
cienca dei battaghoni sono sta
ll isnru.ti a im 4 reparti da 
soccorso, a Milano, Firenze. 
Napoli e Vibo Va:entia. 

Tuttavia c'e da dubitare for-
temente che in caso di disa-
f.tro questi esigui reparti pos-
sano intervenire efiicaoemente. 

Fai qui si e parlato di uo
mini. gente addestrata soltan
to al luso delle armi e del 
rnanganello, preparaua soltan
to per essere scaraventata in 
piazza contro dimostranti o 
operai in sciopero. Ma gli uo
mini sono soltanto un uigra-
naggio di questa abnorme. 
macchma che e la PS, mano-
vrata in pochi uffica del Vi-
minale, al di la o quasi di 
ogni controllo. 

L'altra parte, meno appan-
scentc. ma senz'altro piii un-
pressionante, e costituita dai 
«mez2i »: che non sono sol-
t'anto le anni , gli ultimi « n-
trovati» (come h chiamano 
nelle questure? da lmpiega-
re in «ordine pubblico», le 
auto, e cosi via. Sono i ser
vizi di « controllo ». diciamo 
cosi sotterranei, le macchi-
ne ultramoderne che hanno 
preso il posto, o cercano di 
farlo, dei vecchi archivi che 
si conservano nell'ufficio « po
litico » di ogni questura. 

Basta un dato, basta parla-
re del « servizio telefonico ». 
II ministero dell 'Intemo ha 
una rete teleforuca auVonoma 
(che gli e stata ceduta in fit-
to dalle vane societa conces-
sionane) e che si estende per 
cavi sotterranei e aerei. Lo 
sviluppo della rete, per la so
la citta di Roma e cu 50 mi-
la chilometn, mentre il circua-
to di collegamento con tutto 
il resto di Italia e di 25 mi
la chilometn! Cinquantamila 
chilometri: una mostruosa gi-
gantesca macchia che st esteiv 
de su tutta una citta, che in
vest* (e puo farlo) migliaia 
di uffici. di abitazioru. Perche 
poi, cosa significano quei 50 
mila chilometri di rete telefo: 
nica? Colleganienti tra uffici 
di PS, oppure intercettazioni, 
migliaia di tentacoli sparsi in 
una citta per « controllare »? 

E ' una domanda lecita. vi-
sto che 4 fatti hanno dimo* 
strato che smuli tentacoli si 
sono lntrodotti anche in uf
fici « segretissimi». 

I mezzi tecntci sono ent ra
ti in quant ita al Virmnale. Ol-
tre alia cifrachoc dell'esten-
sione telef onica, oltre alle te-
lescnventi, alle stazioru radio 
(900 fisse e 4.337 mobili, an-
che questo e un dato scon-
certante) e arnvato anche il 
calcolatore electronico IBM 
1401. La parte piii imeressan-
te — come nleva lo stesso 
manuale della PS — e quella 
che « nguarda I'individuazione 
attraverso tl complesso elet-
tronico di persone sospette, la 
posizione giundica degli 
"schedati" (le virgolette sono 
nel testo. n.d.r.) ». 

«Schedati» che non si sa 
bene chi siano. Non c'e infat
ti nessun riferimenro preciso, 
e si puo pensare che questa 
schedatura. nguardi chiunque, 
scmplici cittadini come uomi
ni polttici, gtomalisti o alii 
funzionari. Anche perche con-
siderata la proverbiale ineffi-
ctenza per cio che nguarda 
la ixilizia giudiziana, resta la 
domanda pnncipale: qual e il 
vero scopo, a che serve questo 
enorme apparato the ingoia 
tanti nuhardi? K la nsposta 
non puo essere che una*, a 
« eontrt>Ilare». appunto e a 
schedare. naturalmente a aen-
so unico. 

Marcello Del Bosco 

Ringraziamo II cantro »H»-
di < Democrazia e Ciritto > 
di Roma, per la prazieM 
collaborailone fornita. 

Milano 

Commosso 
addio 

a Giulio 
Trevisani 

MlL.\XO. 20 
Si sono svolti questa mattina 

i funerali del lompagno (iiuj» 
Tri'Msam, dircttort del «t'alen-
dano del p»|x>li» >. Hanno parte 
cipato ai funerali, as.iieme ai 
parenti e a^li amici di fami 
glia. la redazione della nvista 
che TreMsam aveva fondato e 
diretto, rappresentanti dei par
ti politici vSeotti. Cerasi e Zan-
chi per il PCI. Pollice per il 
PSJUP) uommi di cultura. com 
pagni e lavoratori che furono 
fra l fcdeli lettori del «Calen 
dario ». Tra le numerose corone 
vi erano quella del Comitato 
centrale del PCI e quella della 
federazione del PCI di Milano. 
II cotnpagno Carlo Salman ha 
nevocato la ngura di Trevisani. 
la sua coerente milizia: dalla 
adesione al PCI alia vifilia M 
delitto MatteotU, alia sua ««*-
ra di uomo di teatro. alia atti 
vita di orgamuaton tk cultura. 
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