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Perch* i prezzi pubblici rincarano per primi 

L'INFLAZIONE 
PROMOSSA 

DALLO STATO 
II finaaziamento private dei servizi - Telefeni, autostrade, elettricita, 
benzina cesti crescenti per imprese e famiftie - Pericoli per le Ferrovie 

PAG. 3 / c o m m e n t i attuallta 
Dec Seetgtl riterta 

sulla strage di FUette 

II pnmo, e piu incidente, 
aumento singolo dt pram di 
quest'anno e stato quello 
del la benzina. Le 10 lire di 
maggiore tassa, calcolate in-
sieme ad un consumo cre-
sccnte. danno un pre lie vo 
maggiore di 200 miliardi nel-
l'anno, la cut incidenza va 
ripartita su tutta una serie 
di servizi e prodotti, a co-
minciare dai trasporti. II 
maggior consumo non deve 
ingannare sul carattere <vo-
luttuario» degli usi colpiti 
con la tassa sulla benzina: 
nella situazione atluale si 
con.suma piu benzina non per 
turismo e diporto, ma, prin-
cipalmente, per la intensiti-
cazione dei trasporti di mer-
ei e persone ed altri usi 
energetici connessi alio svi-
luppo economico. 

Ma c'e stato anche 1'au-
mento del 15' r suite tariffe 
delle autostrade. aumento di 
cui non si e avuto nemme-
no un tentative di spiega-
zione, e la cui platea di ap-
phcazione e vastissima non 
solo in relatione a 11 est en-
dersi della rete a pedaggio, 
ma anche in relazione al ca-
rattere sostituitivo dell'auto-
strada rispetto alia normale 
strada statale. Fra Firenze 
e Roma, o fra Roma e Na-
poli, le merci seguono obbli-
gatonamente 1'autostrada; 
pagano quindi il pedaggio. 
L'ANAS « lentissima nei 
suoi program mi; 1'autostra-
da e un altro monopolio ga-
rantito da concessioni e ta
riffe garantite dallo Stato 
che si aggiunge all'analogo 
monopolio tecmco della So-
cieta dei telefoni. Ambedue 
questi servizi, in forme di
verse, vengono svolti non al 
costo, ma con costo+profit-
to; e il profitto che li ren-
de cari introducendo una 
spinta all'aumcnto in tutte 
le altre merci. 

Tariffe 
elettrkhe 

L'introduzione della sele-
zione automatica ha ridotto 
il costo dclle telefonate inte-
rurbane, da un lato, e dal-
l'altro ha aumentato — an
che di due o tre volte — il 
ricorso al telefono da parte 
di taluni tipi di utenti- Se la 
tariffa fosse stata ribassata 
in base al minor costo non 
sarebbe accaduto niente; 
avendola mantenuta agli ele-
vati livelli attuali il costo 
del telefono e aumentato di 
fatto, rincarando i prezzi di 
altre merci e servizi (oltre 
a colpire direttamente i bi-
lanci familiari). 

L' aumento dell' energia 
elettrica per illuminazione 
nelle grandi citta, dal 1- lu-
glio, ha attirato di nuovo 
l'attenzione sulla congmita 
in generale di queste tarif
fe. Anche l'energia elettri
ca si consuma in quantita 
sempre maggiori, in famiglia 
e nelle imprese, e 1'aumen-
to del consumo e piu eleva-
to dell'aumento della pro-
duzione nazionale. Ma il 
prezzo di vendita dell'ener-
gia elettrica, anziche dimi-
nuire, aumenta. I nuovi im-
pianti producono il chilo-
vattora a 4 o 6 lire: l'ENEL 
Io vende a vari prezzi, ma 
il prezzo medio moltiplica 
di molte volte quel costo-
base. La tariffa elettrica, 
anche se non fosse stata 
aumentata in assoluto eser-
cita una pressione sui costi 
e quindi sui pre/zi. 

La spiegazione e facil-
mente individuahilc nell'ul-
timo bilancio dellEXEL nel 
quale, su un totale di 902 
miliardi di lire di energia 
fatturata, troviamo 209 mi
liardi di interessi passivi, 54 
dei quali dovuti alia nazio-
nalizzazione e 155 ad altri 
debiti. Questi crescono ogni 
anno, a valanga. Quindi per 
ogni mille lire che rUcuote 
l'ENEL, almeno 250 vanno al 
capitale finanziario diretta
mente, del quale l'ENEL e 
divenuto un esattore. L'ef-
fetto sulla tariffa e pero piu 
pesante di quel 25 per cen
to: in effetti 27 miliardi di 
chilovattora annul vengono 
fatturati ad aziende che han-
no una potenza impesjnata 
oltre I 500 Kw, le quali pa
gano meno di 10 lire, a volte 
8 o 6 lire, quello stes«o chi
lovattora che la famiglia pa 
ga almeno 32 lire. Gli utenti 
industrial! dell'elettricita si 
dividono in due grandi cate-
gorie: i grossi, con oltre 500 
chilovatt di potenza, che per 
27 miliardi di chilovattora 
pagano 223 miliardi di lire 
lire all'anno; i piii piccoli, 
con potenza impegnata mi-
nore. che per soli 17 miliar
di di chilovattora usati pa
gano 303 miliardi di lire. 

Per vedere qual e il peso 
degli interessi passivi sulla 
tariffa elettrica, cio* lau-
mento indebito della tariffa, 
U suo gonflamento ad uso 
politico e di sfruttamento 

dell'utenza. dobbiamo fare 
il rapporto fra i 200 miliar
di pagati al capitale finan
ziario e i soli G80 miliardi di 
fatturazione poiche la gran-
de impresa non paga so-
vraprezzo. Gli interessi au-
mentano il prezzo dell'ener-
gia in generale di ben oltre 
il 30 per cento. 
Vediamo concretamente, 

qui, come e perche la nazio-
nalizzazione non ha ancora 
trasformato l'energia elettri
ca in un servizio pubblico a 
costi ricavi. Indennizzi e in-
vestimenti si fanno con i sol
di del mercato finanziario; 
il profitto uscito dalla fine-
stra e rientrato dalla porta, 
nella forma parassitaria del-
1'interesie, divenendo anco
ra una volta causa di lievi-
tazione dei prezzi. Per esse-
re servizio pubblico manca-
no all'ENEL due cose: che 
il peso degli indennizzi sia 
almeno trasferito sullo Sta
to; che gli investimenti sia-
no finanziati con danaro pub
blico. 

La privatizzazione del ft-
nanziamento e l'errore-chia-
ve anche della « scclta auto-
stradale ». Quando si dice: 
un chtlometro dt autostrada 
casta un miliardo di lire, 
che co&a si dice in realta? 
Quel miliardo di lire, pro-
curato attraverso prestiti ob-
biigazionari che — oltre ad 
essere esenti da tasse — co-
stano 1'8 o il 9 per cento 
d'interesse in realta sara 
rimborsato dall'utente con 
due o tre miliardi. II se-
condo e terzo miliardo van-
no al capitale finanziario. 
(qui lasciamo da parte il 
prezzo del cemento). Un ser
vizio pubblico come la stra
da, una infrastruttura che 
fa da supporto all'intera 
economia, e giusto invece 
che sia finanziata diretta
mente dal bilancio statale, 
senza interessi; in caso con-
trario il servizio, l'infra-
struttura, entrera diretta
mente nei costi delle merci 
e sei servizi con un peso 
moltiplicato. Se poi l'eser-
cizio awiene in condizioni 
di monopolio tecnico — co
me per i telefoni, le auto
strade, la elettricita, le fer-
rovie e altre attivita ancora 

— il giuoco si fara sempre 
piu pesante. I primi a tra-
sferire sui prezzi fenomeni 
speculativi — come l'au-
mento del costo del denaro, 
promosso dagli USA — sa-
ranno proprio gli stessi enti 
pubblici, a causa della na-
tura privata del finanzia-
mento. 

La volonta politica del go-
verno di aumentare i prez
zi, tentando di « giuocare » 
i sindacati sul terreno stesso 
della lotta salariale, non e 
quindi un'improvvisa deci-
sione. Discende da scelte 
piii generali e lontane. Le 
Ferrovie italiane da molti 
anni si vedono ripianare il 
disavanzo, da parte del go-
verno, con 1'autorizzazione a 
fare dei mutui. Ma i mutui 
costano. Per rinnovare 1'at-
trezzatura delle Ferrovie, 
inoltre, le FS vengono spin-
te di nuovo verso il merca-
to finanziario: e vero che in 
questo secondo caso c'e un 
investimento, che si suppo-
ne debba rendere, ma non e 
pactfico che si realizzi in tal 
modo quel concetto di « ser
vizio pubblico > in base al 
quale, ad esempio, e giusto 
mantenere in vita una linea 
ferrata anche quando non 
ripaga le spese, soltanto per 
evitare l'isolarnento di una 
zona abitata. 

Difficolta 
per il metano 
Fermandoci al primo caso 

— gli interessi degli inte
ressi che si fanno grava-
re sul bilancio delle FS, or-
mai per centinaia di miliar
di — e chiarissimo il propo-
sito di mantenere in vita 
una spirale che, prima o 
poi, portcra inevitabilmente 
alia richiesta di nuovi au-
menti di tariffa. Non lo dia-
mo affatto per scontato; ri-
teniamo che ad una simile 
richiesta si dovrebbe rispon-
dere con la lotta sindacale 
e la rivondicazione che lo 
Stato liberi le FS dalle vec-
clue passivita, perseguendo 
un nuovo equilibno costi-
ricavi in un adeguamento 
complessivo del sUtema fer-
roviano; ma la politica at-
tuale porta diritto ai rin-
cari. 

II servizio pubblico cessa 
di esaere elemento determi-
nante della spirale dei rin-
cari solo se e veramente 
pubblico, adeguato alle esi-
genze sociali. I modi per se-
guire una strada diversa so-
no tanti. Si prenda il caso 
del riscaldamento domestico 
e in genere del servizi del 
gaa. II metano, oggi, e di-
sponibile in quantita non 
piii limitate, sia per le sco-
perte in Adriatico, sia per 

l'esigenza di fonti differen-
ziate di offerta dall'estero 
(Libia. Algeria. Olanda. 
I nione Sovietica). 11 metano 
pud dare, nelle case e in 
molte fabbricne. energia a 
un prezzo inferiore media-
mente di un terzo rispetto 
alle altre fonti (elettricita, 
gasolio). Ma i Comuni non 
hanno mezzi — pubblici. non 
presi in prestito dalle ban-
che — per costruire le reti 
distributive. Non esistono 
forme di finanziamento a 
basso tasso apposite per at-
tiure rapidamente la meta 
nizzazione. Dobbiamo quindi 
pagare un terzo di piii. La 
energia. base della vita eco 
nomica, rincara in ogni 
senso. 

I terreni concreti su cui si 
puo combattere il carovita, 
come si vede, sono molti. 
Tutti pero arrivano a una 
conelusione unitaria, e cioe 
che occorre un mutamento 
di direzione politica, capace 
di far prevalere le riforme 
sugJi interessi del capitale. 

Renzo Stefan^lli 

LA NOnE DEI LUNGHI COLTELU Coii Luchino Viiconti ha vitta I* « notte d«i lunghi coltolli »; la fa mow stray* dell* SA *d 
optra d*H* SS ch* s*gno. Ml 1*33, I'inlzl* d*ll'a*c*u al polar* d*l nazismo. La foto ch* pub-

blkhiamo i una sc*na d*ll'*rgia sfrmata o*ll* SA conclutati con II loro mastacro da part* d*gli sclwani dl Gearing. Gotterdammerung (« II craputcolo 
daflli d*i »). ch* • aNualmant* al dopptaogio a Roma, a stale pr*Mi>lalo al Fasllval d*ll* Bahamas dov* ha auicitale I* ir* d*i giornalltll t*d*tchi 1 quali 
hanno rimprovoralo a Visconli di av*r sotlto dl rappr*t*ntar* il naziuno, dinttnlkando ch* I'llali* a stata dominala dal fascismo. II r*gista ilaliano ha risposto 
po4*mkam*nl*, ch* « il naziuno • slat* solo una Iragadia, monlr* il fascismo, A stato anch* una comnwdia •. Ed ha conditio: « non sono tagliato par il g«n*r* 
comic* t. 

INGHILTERRA 

lUfflEGRIDBA 
Fin dal terzo mese di gravidanza le future madri, e poi i bambini, sono teguiti con attenzione, per anni, dalla rete del 
servizio sanitario nazionale — Le spese amministrative di gestione sono appena il tre per cento del costo complessivo — La 
concezione di Lord Beveridge dello « Stato assistenziale » e la legge Bevan — Un milione di donne inglesi usa la pillola 

LA FABBRICA 
DI V E D E T T E S 

Luciwi M*riss* • Dalida wn •** li simb*4* dl lant* altr* 
coppi* ch*, aiir* •) matrlmoni*, hann* avut* In comun* car-
ri*ra * afTarl. Lucl*n M*TISM, dir*tl*r* dal profframmi di 
Europa 1 icapri la canlanl*, la lancl* • la spot*. Morlss*, 
•Huatmonl* dhrarziat* da DaiMa, * wn* dl QuooU u*mlni ch* 
I francvsl chlaman* c fanbrkanll di vo**H*s », com* Ooorg** 
L*rota I* cui scoport* si chlaman* Antoin*, Sylvi* Vartan, 
P*twla. Cow* Vadhn, t fabvrkant* > n**ch* marito datla Sar-
d*t • dalla DMMUV*. II malrimwni* passa, la fama dl faborl-
canl* dl v*d*tt*t rimana 

Dal aottro carriiponJcatc 
I.O.VDRA. luulm 

Medieo-condotto. Ospedale e 
Centra d'assistenxa sono le 
punte su cui fa pemo il Na
tional Health. Uniformemente 
diffuso su tutto il territono 
britannico, il servizio mantie-
ne nella sua struttura ammi 
nlstrativa (fino al vertice mi 
nlstenale) la divisione tripar 
tita di base. I tre gangli lo-
cali sono strettamente coordi-
nati Non mancano tuttavia 
it lacune. Ma prima di par-
lare dt queste vediamo qual 6 
u funzionamento generale 
Prendiamo ad esempio il 
purto 

Si incomincia con la vuita 
in condotta. Acceimta la gra 
vidarua, il dottore — fin dal 
terzo mese — prenota un let-
to nell'ospedale piu vicino. Poi 
— dal quarto o qumto mese 
— invia per consulto regola-
re da) gmecologo presso n 
Welfare Centre \\ ruolo di 
questo (ambulatorio mulUplo 
e centro assistenziale amnu-
nistrato dalle autonta locali) 
6 mtermedio fra il condotto 
e 1'ospedale. La rutura ma 
dre e. successivamente, tl bam
bino sono da quel momenlo 
nelle maglie di una rete sa 
mtario-assistenziale che conti-
nua a seguirli per anni. V. 
Centro (ve n'« uno in molti 
quartien e villaggi: sono 6-7 
mila in tutto ha una clinica 
«pre-natale». E' qui che si 
fanno gli arcertamenti medi 
ci e si mdirizza prontamenta 
all'ospedale in caso di com 
plicaziom; si tengono i corsi 
di puenculturu e di gumw 
stica; si inciana sulle condi 
zioni economiche delta puer-
pera e si provvede secondo u 
caso con .vn-venziom • gene-
ri dl con'orto, si distribuisco 
no le vitarr.ine A e D, gli opu-
scoli, l'olio di tegato di mer-
\U72o o il sucro d'arancio. 11 
pnmo figlio nasce sempre al-
1'ospedale, il serondo a casa 
a meno che non vi siano state 
diificolta precedent!. La de 
genza, in corsia, dura 8-10 
giorni. Vi sono, volendo, an
che camere separate a paga 
men to. 

«Volontariefa >» 
Durante i! ricovero Iimple-

gato del Comune viene e fi 
la registra?ione del neonate. 
Al ritomo a ca&t e la v«!>i 
tat nee sanitaria che compa 
re a controllare che tutto 
% a bene (tomera npetuu-
mente nei mest e anni se 
guenti, se occtirre) e a rtcor-
dare l'opportumta di frequen-
tare ancora il Centra. La ciini-
ca n postnatale » offre la sor-
veglianza e il consigUo del 
pediatra, medicine, elbo e b» 
vande special', il te$t d*l can 
era della cervice, i vari meto-
ai per il controUo d*U* na-
scite e l'intera gamma delle 
vaccinazioni e irninunianzio 
ni a 3 mesi tetano, diftente, 
tosae convulsa; a 6 la vari
cella. a 9 la poliomiellte; a 2 
anni il morbillo. Al bambino 
viene data una tessera su cui 
e aognata volta per rolta la 
inoculazione eftettuau. Prima 
della data flaaata tiung* un 
awiao a domicilio. La madre 
deve flrmare una accettaxion* 
del trattaroanto. La ataaaa 
procodura e aagulta par qua-
lusqua altro interrtnto cfini 
co. II prtneipto della « vuloo-

i taxiet* » (in un quadro di aor-

• vegllanza caplllare che prati 
I camente non lascia sfuggire 
i nessuno) e osservato lungo 
J tutta la traiettoria del Servi-
! zio Medico Nazionale. 
i AJtrettanto dicasi per il n 
> spetto della persona: le ma-
, an , spo&ate o meno. hanno 
I tutte gli identic! diritti e oa-

nefici Ricevono buoni-latte 
dal quarto mese di gestazi> 
ne tmo al quinto annu di 
ela del bambino. II tagliando 
e consegnato al lattaio e ogni 
mattina questi porta a domi
cilio la mezza pinta (1/4 di 
litrolgratis. Ogni madre ottle-
ne il t su&sidio di inaterni-
ta » di 33 mila lire: l'assegno 
arriva per posta subito dopo 
la nascita. Da quel memen
to comincia a venir cornspo-
sta anche una indennita setti-
nianale per il bambino (1600 
lire, circa), te ragazze-madri 
riscuotono un piccolo usala-
no » (attornu alle 7 mila lire 
alia settimana). La cosa che 
medta sottohneare e ia sem 
phficazione estrema delle ope-
razioni: il minimo di prati-
che e documenti, la mancan 
za di impacci burocraUcl (nes-
sun giro affannoso per ufficl 
e ministeri), l'assenza dl qua-
lunque unbarazzo persona-
le per l'utente. II Servizio 
Medico Nazionale &, natural 
mente, un grosso onere finan
ziario per lo Stato ma le spe
se puramente ammmtstrative 
della sua gestione sono appe
na U 3"t del costo com
plessivo. 

A tre-quattro anni il bam
bino va al nido d'infanzia. 
Questo e uno degli anelli piu 
deboii della catena dei servizi 
sociali mglesi Non esiste un 
sistema pubblico unitario. 
Ne v'e speranza che lo sia 
sot to il pres«nte govemo la-
bunsta. 1 « nidi » sono fram-
men tar i. alcuni gestiti dall* 
autonta locali, l piu in ma-
no privata, appena 70 fra tut
te le fabbnche bntanniche. So
no di qualita disuguale; per 
.a maggior parte solo 9-12. 
quasi sempre a pagamento 
A cinque anni d'eta vien* la 
tcuola: la commistione (ra 
pubblico e pnvato perduia e 
si aggrava. Ma ammettiamo il 
ca&o fortunato di elementari 
comunali, bene attrezzate e 
con didattica moderna, diapo-
nibili nel quartiere di reai-
den/a. 11 bambino entra nella 
« infant school » e dopo due 
anni precede alia t junior» 
U'obbligo scolastico va fino al 
10 mo anno). AJl'atto dell'am-
mi.ssione passa una visita me-
dica nell'ambulatorio della 
scuola (vista, udito, nutrudo-
ne, ecc...). 

Al minimo accenno di irre-
golanta e sottoposto al con
troUo ospedaliero. ogni sei 
mesi riceve la c&rtouna-avvi-
so per la visita alia «clinic** 
denuria *. beve il suo quart!-
no di latte a meta maUlno. 
va al refettono per U paato 
di mezzogiomo, e fatto aegno 
ad una campacna intooalv* di 
propaganda anti-dold a cara-
melle, e sottoposto al collo-
quio con lo paichiatra. La vi
sita medica viene ripacuta a 
7-8 anni, a 11-12 • durante 
1'ultimo corao scolaatlco, 

II solito * ranicuxant* pa
norama dal National Hmtlth 
e comunque interrotto da gra-
vi aquilibri in molt* acne 
cruciaU. N* aoffrono aopra-
tutto 1 glovanlaalml • l we-
cbi; 1 rttardaU montalL 1 ma-
nomatl fiaici, colore che han
no biaogno dl apeclali centrl 

d'addestramento ;1 lavoratori 
nell'industria (lntortuiu sul 
lavoro). Non vi sono attrez-
zeture e locali sulficienti: 
e puramente una questione di 
mancanza di investimenti. Lo 
esamineremo nel dettaglio in 
un altro articolo. Qui vogha 
mo ricordare come lo spa 
zlo lasclato vacant* dal siste 
ma di Stato e occupato (e, 
ovviamente, siamo sempre al 
dt sotto delle eslgenze reali) 
da una gran vaneta dt tstitu-
zioni private e organizzaziom 
« volontarie ». In un caso im 
portantissimo (11 controUo 
delle nascite) la attivita 
d'« avanguardia » di queste ha 
avuto il merito di mutare la 
duiposizione e le nsorse del 
Servizio Nazionale. Pino a me
ta del '67 era impoasibile ot-
lenere consign e anticoncezio-
nali dal medico o all'ospeda-
le per chi non fosse coniuga-
tc o intendesse sposarsi. An
che cosl, l'aiuto era dato so
lo nei casi di infertilita. im-
potenza o malattie veneree. 

Un esempio 
Organizzazioni come la Fami

ly Planning Association (fon-
data nel 1930, ha 700 cliniche 
in tutto il paese e un esteso 
servizio di corrispondenza) la 
Afarie Stone Clinic di Lon-
drs e 11 Brook Advisory Cen
ter (due cliniche a Londra 
e a Birmingham) hanno con-
tribuito a superare la bamc-
ra del pregiudizio fomendo 
istruzioni e sostegno a chiun-
que (indipendentemente da 
stato civile, sesso, condizioni 
e religione) avesse raggiunto 
l'«eta consensuale » (che per 
la donna inglese c 16 anni). 

Ora anche il National 
Health ha attenuato le restn 
zioni e i dottori sono piu pro 
pensi a soccorrere in tutta la 
gamma delle dispombilita. Si 
calcola che oltre un milione 
di donne in Gran Bretagna 
usi la pillola. K' questo un 
esempio lndicativo dell'in-
fluenza che l'opmione pub-
bhea piii progredita, organiz-
zata autonomamente, e stata 
in grado di esercitare contro 
il ritardo dell'Ente nazionale. 

E anche un richiamo oppor-
tuno alia molt a strada che 
ia medicina sociale ha ancora 
da percorrere m altri setton. 

II Servizio Medico Naziona
le e il pnmo e piu impor-
tante dei s«rvizi sociali che 
attuano nella pratica quoti-
diana il concetto dello « Stato 
assistenziale w deluieato negll 
anni anteguerra dall'econo
mists Lord Bevendge Fin dal 
1911 era stato awiato lo svi-
luppo deirorganizzazione me
dica per la comunita sulla ba
se dell'a Assicurazione per la 
Salute nazionale » U progetto 
di riallineamento e ai mte-
gra/.jone definite a venne m-
trodotto alia Camera dei Co
muni nel mar^o 1946 da Aneu-
nri Bevan, leader della sini
stra laburista, all ora ministro 
della Salute pubblica. Diven-
nci legge solo il 5 luglio 1948. 
Ci vollero piu di due anni 
di dure trattative per convtn-
rere la professions medica. 
Nei dicembre 1946, in un son-
daggio della British Medical 
Association, 23 111 dottori vo-
Urono contro v solo 8072 si 
dichiararono a favore. 

Nella primavera del 1949 il 
95" i aveva final mente accet-
lMf> di sottosrnvpre volonta 
riamente lo schema. All'ini-
zic la « mutua nazionale » con-
tava 20 milium di iscritti. Og-
i?i U quasi totalita C'e anco
ra un piccolo settore pnvato: 
1 assicurazione BUPA copre 
un milione di persone (spes-
so come garanzia supplemen-
tarc al NHS) sopratutto per 
cure specialistiche e ospeda-
liere data la perdurante ri-
strettezza delle nsorse statali 
in questo canipo. ma solo 35 
mila « pazienti privatl » se ne 
servono per l'assistenza me
dica ordinana («medico di 
famiglia »> 

II principio della medicina 
sociale fc indiscutibile, il pro 
cesso — come mostra 1'espe-
rienza inglese —* irreversi
ble, la struttura fondamenta-
le e buona. Ma il compito e 
ora quello di difendere U pa-
trtmonio di ieri col suo ulte-
nore sviluppo in un domani 
a cui il progresso della scien-
za ha gia aperto la via. 

Antonio Bronda 

I preti 
dello RFT 

per le 
dimissioni 

di Defregger? 
AMBURGO. 14 

Ritornaodo ogiti sul caso D* 
fregger. il lettiRiaiule tedaoco 
occidentale Der Sjregel. the nel 
suo numera s-rorso ave\a n 
velato la tesponsabilita del 
\escovo ausihare di Monaco. 
nel 1944 ufficiale della Wehr 
macht nazi.sta. rv-lla strage di 
Kiletto di Camardo. unve the 
in seno al *<iruppo di lavoro dei 
preti della ripubblica federa-
le » i del quale fanno parte un 
migliaio di rehtfiusi) si sta 
elaborando una mo/mne con la 
quale si chiefierehliero le dl 
missioni dell'alto preLato. 

Lo t Spiegel * tritica il car 
dinale Doepfner. che ha difeso 
DefreiUter affermarvio che gli 
atti a lui imputati * non costi 
tuivano reato in base alle re-
gole di diritto interna zionale 
valide in penodo di guerra » 
11 settimana le nleva che < tl 
Pubblico Mmistero non e an 
dato tanto lontano come il 
cardinale. il quale ha negate 
la colpa di Defregger. e si e 
invece limitatn a definire ll 
suo cnmine " contorvi in omi 
cidio ". e quindi caduto in pre-
scruione ». Lo «.Spiepel » ag 
giunge che t e del tutto nuova 
l'affermazione di Doepfner ch* 
Defregger allontano donne e 
bambini di Filetto di Camardo 
perche non assistesscro alia fu 
cilazione. In realta. essi furo 
no brutalmente cacciati dacli 
ufficiali tedesthi. percht- non 
volevano andarsene e conti-
nuavano ad lmplorare gra»ia 
per I loro Tamilian » Quanto 
al numero dei tedeschi ucc'wx 
e < vendicati » con la fucila 
zione degli italiani. il Pubbli
co Ministero e Doepfner affer-
mano che essi erano quattro. 
mentre secondo le ncerche ef-
fettuate dallo < Spiegel » sa
rebbe stato solo uno, e gli ita 
liani ucciM per rappresagha 
non sarebbero stati solo dicins 
sctte. ma « da ventidue a ven 
tiquattro ». 

Tl Procuratore della Repub 
blica. Dieter Rahn, che ha so 
sreso listruttoria in maggio. 
ntiene improbahile che la si 
possa napnrc poiche secon 
Ho lui mancano le prove che 
Defregger abhij agito spinto 
da t bassi mos enti » ' in tal ca 
so il suo cnmine non sarebbe 
caduto in nrescnzionei. I.o 
»Spiegel * afferma pero che. 
in base a quanto hanno rifr 
nto testimoni oculan Italian, 
luccisione avvenne appunto 
in modo «crudele > indicatn 
nell'articolo 211 del corlice pc 
nale tedesco Secondo il setti 
manalc rimarrebbe da dimo 
strare se D»-fr« peer, rr^ponsa 
bile della dmiione che ese 
Cm 1'ordme disinteressando^i 
della sua esecuzione perm.se 
praticatnente. crudelta ed inu 
till eccessi 

Un'orgamzzazione di laic i 
cattolici, ll mo\imento Pax 
Christi. ha iniziatn una rac-
colta di fondi in favore di Fi
letto di Camarda. il paese de
gli Abruzzi dove 17 italiani 
vennero fucilati dai naziati il 
7 gmgno 19+1 

L'ufficio dellarci%esco\o di 
Monaco, cardinale Doepfner. 
ha reso noto che la raccolta 
di fondi del mo\imento Pax 
Christi vorrebbe essere una spe 
cie di nconcilazione con alt 
abitanti di Filetto In effetti 
I'miziativa tenta di far fronte 
alio sdegno suscitato dalle n-
velaztoni di < Der Spiegel*, 
nprese dall'* t nita ». L'arcive-
scovo ha infatti difeso il reve-
rendo Defretjjter come un uo-
mo che t fu spinto ad una dif
ficile ensi di coscienza e do-
vette prendere una decisione 
per la quale ha sempre sof 
ferto >. Sofferenza molto dub-
bia se si pensa che Defregger 
non ha mai cessato in questi 
anni di partecipare a manife-
staziom re\ansciite di ex mi-
litan nazisti. Perfino domem-
ca scorsa avrebbe dovuto ce!e-
brare la messa a un raduno 
dei reduci della tinisione con 
cui era stato sul fronte rus-
so prima di f^scre trasfento 
nello scaccU.iro i'ali.»ro. 

Stavnlta pero Defrepiicr non 
ha avuto il c^ra^to di pre 
sentarsi 

Si e fatto \.vo run una let 
tera pubblicata o«ci dall ordi 
nariato della Diocoi di Mo
naco, dove afserma tra l'al 
tro' t Son (iisii'fr.! pronun 
ciarmi sulle conclusioni di na 
tura giundica a cui si e gum 
ti durante 1 isfruttona ne vt> 
glio difendenr.i Ma dovcte M 
pere che cio che accadde nel 
19*4 e che e ormai noto a 
tutti. e stato per venticinque 
anni il piu grave tormerto d*l 
la mia vita >. 

Dove un mese fa si scontrarono due treni 

Di nuovo due sciagure 
sulla Palermo-Messina 

Daraglia un marci • muore un bimbo nel giro di poche ore 

Dalla Boatra redaxioac 
PALERMO. 14 

Sulla stessa lines Palermo-Messina e nella 
stessa zona dove esattamente un mese fa, 
due fern si scontrarono in una galleria (otto 
persone nmasero uccise), altn due mcidenti 
ferrovian sono avvenuti tra le 3 e le 10 di 
stumane: e deragliato un convoalw merci e 
un altro ha travolto e massacrato un bambino 
di due anni. 

II deragbamento • awenuto ancora una volta 
nei presai di una fallen*, la lunghissima < Pe-
lontana >, tra Messina t Milaxao. Pur seioa 
provocare vittune. 1'incidente ha imposto U 
blocco dell'inter* linea fcrroviaria per tr* or* 

e mezza. dato che essa * a binano umco (* 
proprio tl binano umco e stata la causa del 
disastro di un mese fa). 

II traffico era stato da poco norma hixato 
quando. in prossimita di San Fihppo .lei Mela. 
un'automotnce in corsa straordinan* ha tra
volto e ucciso un bimbo. Franco Coppoiuw. 
che, sfuggito alia sorvcdiansa dei teuton un-
pegnati a cohivar* la terra poco kmuno, era 
andate a ftocare sulla strada ferrata con u 
suo cagnolino. Franco non si e nemmenc •*• 
corto di morire. Anche dopo quest* scuunjra 
il traffico * stato btoccato per due or*. 

a.L 
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