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URSS: .'economic. a! cenfro dei congressi local. del PCUS 

Lo sviluppo dei consumi 
nel dibattito sul Piano 

Lo stesso « progetto» per i prossimi cinque anni parla di scompensi da eliminare - II rapporto fra 
la domanda, accresciuta per gli aumenti salariali, e I'offerta • L'esempio delta famiglia rJell'operaio 
Evgheni Sergyeev, con un reddito mensile di 280 rubli: come sono stati e come potranno essere spesi 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 20 

II PCUS e formato. com'e 
noto, oltre che dalle organlz-
zazioni dl citta e dl zona del-
la Repubblica federativa russa 
anche di quattordlci pattiti 
comunlsti repubblicani che 
hanno ciascuno un proprio 
Comitato centrale. I congressi 
repubblicani devono eleggere 
oltre ai loro organl dirigenti 
anche i delegati per 11 XXIV 
Congresso del partito che si 
aprira come e noto a Mosca 
il prossimo 30 marzo. Due dl 
questl congressi, quell! del 
Partito comunista Estone e 
del Partito comunista Tagiko. 
sono in corso proprio in que-
sti giorni. La TASS ha fornito 
alcune informazioni sui di-
scorsi introduttivi pronuncia-
ti dal primo segretario del 
Partito comunista Estone Jo
hannes Kebin e dal primo se
gretario del partito tagiko 
Dgiabal Rassulov. Dai due rap-
porti si ricava che i proble-
mi economicl sono dominant! 
anche in questa ultima fase 
della preparazione del XXIV 
Congresso del partito. Inoltre 
dall'andamento dei due con-

REGGIO CALABRIA 
quartieri della citta 

— Contlnua I'opera dl sgombero del residul di barricate in alcuni 

Primo bilancio di 250 giorni di «moti» per il capoluogo 

Reggio dietro la facciata 
Lo sforzo della citta per chiudere uno dei capifoli piu drammatici della sua 
storia - La prima assemblea tra lavoratori e sindacalisti in un cantiere edile 

Dal nostro inviato 
REGGIO CALABRIA, 20 

Sono le ore 11 del 19 feb
braio. I 150 operai della c Guf-
fanti Sud > lasciano gli arnesi 
€ si radunano attorno ai diri
genti sindacali. Comincia la pri
ma assemblea in un cantiere 
edile che si tiene a Reggio dopo 
l'esplosione dei « moti ». 

Reggio ricomincia. 
Fuori, la citta sta riassumen-

do il volto di sempre. E* acca-
duto gia altre volte: brevi pa-
rentcsi di un calvario durato 250 
giorni. Ma ora che la questio-
ne del capoluogo e stata chiusa 
non si pud piu parlare di c in
tervals >, di c tregua ». Certo, 
stamattina di nuovo alcune cen-
tinaia di poliziotti sono dovuti 
tornare a Santa Caterina per 
rimuovere gli abeti segati in un 
parco da alcuni vandali e mes-
si per traverso sulle strade; ma 
poi fino a sera il none e rima-
Eto tranquillo. niente capannel-
li, niente sassaiole, niente at-
tacchi alia polizia che si e ra-
dunata nclla Piazza della Li
bert a 

Certo. stamattina e stasera an-
oora barricate fumanti blocca-
vano a Sbarre i ponti San Pietro 
c Calopinace: ma intanto addi-
rittura 1'arcivescovo ha annun-
ciato di voler porta re per do-
mani nella chiesa « Loreto > di 
quel quartiere una pastorale in 
cui invita sia pure ancora in 
maniera molto equivoca, alia mo-
derazione. 

Non sono mancate, tra l*al-
tra notte e stanotte. le bombe, 
i petardi, le bottiglie incendia-
rie che hanno danneggiato una 
vettura civile e awolto di fiam-
xne per alcuni minuti un «ti-
grotto > della polizia con quki-
dici uomini a bordo; ma e an
che vero che sui due ponti di 
Sbarre si sono ripetuti ieri e 
oggi i conflitti. le scazzottatu-
re tra la gente che chiedeva di 
passare. di liberare gli ingressi 
delia citta dalle barricate e le 
squadracce del «comitato d'a-
zione > fascista. 

Quelli che vogliono impedino 
sono ancora accaniti. quanto piu 
sono isoiati: ma quelli che vo
gliono ricominciare, restituire 
cioe Reggio alia normalita. so
no ormai di piu. pur portandosi 
nell'animo, parecchi. ancora 
amarezza o rancore per la fac-
cenda del capoluogo. 

Ricominciare come? 
Per rispondere. i partiti de-

mocratici. i sindacali (che in-
tendono partire innanzitutto da 
un lavoro di ricucitura delle la-
cerazioni subite dal prooesso 
unitario) devono riandare alle 
origtni di cid che e accaduto 
in questi sette mesi. ai motivi 
che hanno spmto in estate mi-
gliaia di persone di tutti i ceti 
sociali a secndcre in piazza per 
una rivendicazione effimera. al-
trove incomprensibile. E' su 
questa analisi — da compiere 
e approfondire rapidamente — 
che si potra costruire la mobi-
litazione, con la partecipazio-
ne di tuttj i lavoraton reggmi. 
per dare a'.la citta una pro-
spetti\a nuova e ai problems 
de'.la Calabria soluzioni unita 
ne. E' una analisi che i co-
munisti hanno iniziato gia in 
questi giorni ne'.la citta e che 
si avvale dei risultati gia con 
scguiti nella provineia. 

Se ne possono tirare alcune 
rapide conclu5iom, dopo mesi 
di discussiom. di incontn. nu 
nioni. visile non solo ai quar 
tien del contro cittadmo. ma 
anche alle fraziom di Reggio. 
dove vive quasi il 40 per cciito 
della sua po^olazione. Si pud 
dunque affermare che la molla 
principale che ha fatto scattare 
il mecoanismo « capoluogo > — 
ml quale si c insenta imme-
diata mente la manovra eversi-

va e nel quale essa 6 tuttora 
innescata — e stata una carica 
di rancore a lungo represso. 
pronto a esplodere al primo pre-
testo. 

A monte di tutto ci sono de-
cenni di malgoverno. II ranco
re e stato determinato innan
zitutto da sfiducia. Le forze eco-
nomiche conservatrici. in stret-
ta alleanza con quelle fasciste. 
ne hanno approfittato con estre-
ma abilita per deviarlo a loro 
profitto. E' stato facile per lo
ro alimentare il sospetto, per 
esempio. che gli impegni di 
industrializzazione. la realiz-
zazione del centre siderurgi-
co. siano un inganno. una 
presa in giro. Sentirsi parlare 
di c fondali inadatti > per la 
banchina di Gioia Tauro da una 
donna semianalfabeta di Santa 
Caterina e indicativo: tutti san-
no che a Sibari si stanno get 
tando miliardi di lire per ma-
teriale destinato a un'opera por-
tuale che il mare risucchia co-
stantemente. E tutti ricordano 
che le promesse di occupazio-
ne per duemila posti di lavoro 
alle OMECA sono sfumate In 
una disponibilita di 240 posti. 
che gli operai devono spesso 
difendere a costo di duri sc\<y 
peri. « II capoluogo non e una 
cosa che dovra avvenire chissa 
quando: e una cosa che possono 
darci subito >. dieevano i pro
pagandist! dei vari Matacena: 
e in buona fede erano in molti 
a crederlo. Perchd? 

Ma perche Reggio Calabria e 
una citta con oltre ventimila di-
pendenti del pubblico impiego. 
cioe la maggioranza della popo-
lazione: quindi il < modello > al 
quale soprattutto i giovani sono 
portati a guardare e quello del-
I'impiegato: le vicende che han
no portato alle pletoriche as-
sunzioni — per esempio — nei 
ranghi del Comune (che ha oltre 
duemila dipendenti) sono con 
trassegnate da una gestione pub 
bhea come quella attuata dal sin-

daco Battaglia e dagli altri no-
tabili dei partiti governativi. E* 
innegabile che si sia determina-
ta una concezione della gestione 
della Regione secondo il «mo
dello Battaglia », che poi e co
mune a molti altri detentori del 
potere politico a Reggio e in 
Calabria. 

Si arriva cos) alia terza ra-
gione del rancore: il clienteli-
smo. non ultimo, certo. in ordi-
ne di importanza. La spartizione 
della Calabria in sfere di in
fluenza, in feudi elettorali, e 
una realta antica che investe 
tutta una classe dmgente 

Tutti questi fattori — amalga-
mati da un elemento che affon-
da le radici nella tradizione, 

Denunciano 
lUnild 

i caporioni 
della sommossa 

L'Uruta e stata denunciata per 
le cornspondenze sui fatti di 
Reggio Calabria. I compagni 
Alessandro Curzi, direttore re-
sponsabile dell'edizlone romana 
e Andrea Pirandello, inviato 
speciale. dovranno rispondere 
davanti al tribunate per quan
to scntto a proposito delle mi-
nacce e deL'e agaressioni di cui 
sono stati oggetto numerosi 
giornalist) a Reggio Calabria per 
istigazione di ben individual 
< caporioni >. 

Chi querela l'Unita? Riportia-
mo testualmente dalla citazione: 
il t Dr Giuseppe Lupis. domici-
liato a Siderno, anzi detenuto 
nelle careen di Locn... ». II Lu
pis e uno degb esponenti del 
« Comitato d'azione >. e cid ba 
sta a quahficarlo. 

quale un malinteso senso del-
re onore>, del prestigio trasfe-
rito in dimensione municipalisti-
ca — sono gli ingredienti di un 
fenomeno abnorme che ha fatto 
puntare gli obiettivi incuriositi 
della stampa di tutto il mondo 
su Reggio Calabria. Un fenome
no che. perd. non avrebbe avuto 
la durata e gli allarmanti svi-
luppi che ha avuto se non fosse 
stato strumentalizzato per ben 
altri obiettivi da forze eversive 
di marca fascista. e se queste 
non avessero potuto usufruire di 
connivenze e di tolleranze gra-
vissime dei pubblici poteri e di 
alcuni settori del governo. 

Quando questo e apparso piO 
chiaro, evidente, e quando la 
azione del nostro partito ha im-
posto una svolta — tutta via 
sempre condizionata e frenata — 
nell'azione dei pubblici poteri 
per troncare la sedizione, il di-
stacco della popolazione e an-
dato rapidamente delineandosi. 

«lo ho tatto due anni di car-
cere per la lotta contro le gab-
bie salariali. Allora mi arresta-
rono subito e mi condannarono, 
eppure nessuno aveva fatto at-
tentati o buttato bombe...», di
ce Antonio Albarelli nell'assem-
blea delta « Guffanti Sud ». 

« lo sono diplomato perito elet-
trotecmco e faccio 1'operaio 
edile: per il mio titoto di studio 
qui non e'e posto. ma non vo-
glio emigrare: anche qui si de
vono fare le Industrie, noi gio
vani e questo che vogliamo. al-
tro che capoluogo... >. aggiunge 
V.ncenzo Marciand. 

L'ora di intervallo per I'as-
sembtea a norma di statuto dei 
lavoraton c ormai trascorsa da 
un pezzo II lavoro riprende. In 
citta anche la vita nprendc or
mai normalmente: ma sotto la 
vigilanza di migliaia di acenti 
e di carabmieri con i candelotti 
Iacnmogeni innestati sui mo-
schetti: fmo a quando? 

Ennio Simeone 

Gli investigator! conoscono mandanti e ispiratori 

Catanzaro: svolta decisiva 
nelle indagini sul la strage? 

CATANZARO. 20. 
Forse sono a una svolta de

cisiva le indagini per le bom 
be di larghetto Vinci, per I as 
sassimo di Giuseppe Malacana 
Stamane gli investigalon sono 
apparsi sorndenti e hanno n-
velato di essere sulle tracce di 
due persone: il primo. un com 
merciante. sarebbe il mandan 
te della strage. mentre il se
condo tndivtduo — un amico del 
commerciante che nsiede fuon 
dalla provincia di Catanzaro — 
avrebbe avuto il ruolo di < ispi-
ratore». In ogm caso i poli 
zjotti hanno nbadito che si 
muovono sempre nel quadro 
dennito fin dalle prime ore. 
cioe sulla pista dei quattro mis-
sini di Strongoli Inoltre gli in 
quirenu hanno agguinto di aver 
compiuto all alba un sopralluo 
go f indispensahile > in un quar
tiere della citta 

A dare nuova consistenza al 
le indagini e stato. a quanto 
sembra, I'mvio di un plico, con 
tenente trecento grammi di una 
polvere rossastra, alia signora 
Angela Filippis Radolato che. 
insieme alia flgha Maria Te
resa, ubita in vicolo Duomo. La 

donna e la figlioletta erano 
state convocate dal magistrato 
propno per il confronto con i 
quattro missini di Strongoli. 
poiche la bamhina sosteneva di 
aver \nsto quelb one lanciava-
no le bombe 

I-a polvere trovata nel plico 
e stata spedita a Roma, per gli 
esami della scienuflca: e t pe 
nU hanno concluso che si trat 
ta di tntolo Su ques!a base il 
capo della Mobile di Catanza 
ro. dot tor Giuseppe Surace. ha 
poi agguinto: «I'invio del tn 
tolo alia Badoiato e un elemen 
to molto imporiante... la svolta 
decisiva delle indagini si e 
avuta proprio da questa circa 
stanza, al termine di alcune 
ore di mtenso lavoro.. I'atten-
tatore ormai da segm rii msof 
ferenza. si sente insicuro... e 
chiaro che si tratta di una mi 
naccia per la Badoiato. di un 
ammommento a non parlare 
Ma ora penseremo noi a tut
to. anche a far allon'anare il 
comprensibile stato di ' paura 
nella quale si trova la donna. 
divenuta la teste numero uno 
della strage... >. 

Un altro importante elemen

to — sempre coltegato alia te-
stimomanza oVlta Badoiato — 
nguarda it c sopralluogo * che 
gli attentatori avrebbero com 
piuto prima di lanciare le bom 
be sulla folia Secondo la ri-
costru/ione della polizia. mfat-
ti, gli assassim sarebbero fug 
giti per via Mmniti Ippolito: e 
i tre attentatori sarebbero sta 
tt visti, un pa:o dore prima 
della strage. mentre gironzola 
vano per Ja zona, come per 
onentarsi tra quel dedalo di 
vicoli Ancora. secondo la pob 
zia. I'ultima delle bombe Upo 
SRCM lanciate contro la folia, 
sarebbe stata gettata ail'imboc-
co del vicolo Duomo propno 
per consentire a due dei tre 
attentaton di fuggire da quel
la parte. 

Insomma. tra questi movimen 
ti compiuti dagb attentaton. 
qualcuno non dovrebbe essere 
sfuggito ai testimoni. probabil 
mente alia stessa Badoiato. e 
gli inquirenti si troverebbero 
cusl in possesso di quegb mdi-
zi deasivi che — a parere del 
magistrato — non avevano flno 
• qualche giorno fa. 

gressl si ricava che il «pro
getto del nuovo piano quln-
quennale » pubbllcato domeni
ca scorsa da tutti i giornali 
e 11 documento principale at
torno a cui ruotera 11 prossi
mo XXIV Congresso. 

Quail indicazloni • politlche 
e possibile trarre dal «pro
getto »? Un primo dato che 
s'impone e quello che rlguar-
da 11 ruolo assegnato nel pros
simi cinque anni alia produ-
zione del beni di consumo. Si 
vuole migllorare ulterlormen-
te le condizioni di vita dl mi-
llonl di famiglie sovietiche. DI 
fronte, infattl, ad un aumen-
to del «gruppo A» (Industrla 
pesante, mezzl dl produzlone) 
del 41-45 per cento il piano 
prevede per 11 «gruppo B» 
(beni di consumo) aumenti 
del 44-4B per cento. Anche se 
non si pub parlare in senso 
assoluto di svolta (anche per
che gia da qualche anno, mo-
dificando le stesse decislonl 
del XXIII Congresso, la for-
bice fra « gruppo A » e « grup
po B » e stata un poco ridot-
ta), e pero indubbiamente in-
teressante il fatto che ci si 
appresti a varare un piano 
che preveda dl concentrare 
gli sforzi in modo partlcolare 
sul prodottl per la casa e 
per la vita di ogni giorno. 

Evldentemente 11 a primato 
del gruppo A » non poteva che 
caratterizzare gli anni dell'in-
dustrializzazione rapida del-
l"Unione Soviatlca, quando si 
trattava di trasformare un 
paese ad economia agricolo-
industriale in un paese indu-
strlale sviluppato (e quando 
occorreva in pochl anni — pe-
na la sconfitta — avere tanto 
acciaio, tanto carbone, tanta 
elettricita da garantire al pae
se i mezzi per la difesa con
tro ogni attacco esterno). Non 
poteva diventare per6 un da
to costante e permanente. La 
necessity di un rapporto piu 
armonlco fra mezzi di produ-
zione e beni di consumo, pri
ma o poi, non poteva non 
porsi anche solo per raglonl 
economiche: molto probabll-
mente le poslzionl sostenute 
da Krusciov al XXII congres
so, sullo sviluppo dell'econo-
mia sovietica dal 1960 al 1980 
e che si caratterizzavano per
che ad un aumento del 700 
per cento del «gruppo A i» 
avrebbe dovuto corrispondere 
in ventl anni un aumento del 
500°/o del a gruppo B», ave
vano alia base il « vizio » tip!-
co di quegli anni di non dare 
troppo peso ai dannl che gli 
scompensi fra settore e set-
tore (e anche fra industrla 
e agricoltura, zone e zone svi
luppo tecnico e sviluppo della 
societa, reddito pro-caplte e 
offerta. ecc.) non potevanonon 
determlnare nel tessuto eco-
nomlco e anche, a lungo an-
dare, soclale del paese. 

Questi scompensi sono dl-
ventati In questi ultlml anni 
assai evident!. Ne parla espll-
cltamente il a progetto » la do
ve — esaminando 1 risultati 
conseguiti nel qulnquennlo 
trascorso — accenna ad esem
pio al fatto che da una parte 
i saJari sono aumentatl in 
mlsura superiore al prevlsto 
(piu 2B9'n risoetto al 20«'«) 
mentre per contro «la doman
da accresciuta della popola
zione non 6 stata interamen-
te soddisfatta per quel che ri-
guarda certi tlpi di prodottl ». 
Potra forse essere interessan-
te affrontare a questo pun-
to il problema dal punto dl 
vista di una famiglia Upo so
vietica Ci servlremo di una 
»nrh-*»stJ> nuhhlirqta in questi 
giorni dal giornale tl Com-
mercto sovietico sulla famiglia 
di Evaheni Sereveev. un aggiu 
statore meccanico della fanbrl-
ca « manometri » di Mosca. 

La famiglia si compone di 
Evgheni (salario medio 160 ru
bli) della moglie Galina (im-
piesata nella stessa fabbrira 
con un salario di 120 nihil) 
e della flglla Olga che frequen-
ta la sesta classe deH'obbliso 
11 reddito mensile della fami-
elia e dunque di 280 rubli 
ed e — occorrp oreri<v*rlo — 
un reddito dawero o non pro-
pagandistico B: 11 salario me 
dio dellTfnione SoviPtira e tn 
fatti di 122 nihil pet cui la 
grande massioranza delle fa
miglie hanno su per giii le 
stesse entrate e eli stessi pro
blem] del Sereyeev 

La voce « allogg:o » — che e 
la p:i> srave e imrjortante nel 
bilancio di una famiglia ope-
raia italiana — e qui presso-
che asspnte- TaffiUo dell'ap-
partamento (due vanl e cu-
cina) e dj sei rubli (e oom-
prende anche 11 riscaldamento 
e I'acqua calda) ai quail van-
no againnti 4R conechi oer il 
gas e tre rubli per I'energia 
elettrica Siamo in tmale at
torno ai dieci rubli (3.6% del 
salario) Per ralimentazlone 
I Sergeyeev spendono invece 
circa il 40*« del salano (anche 
perche i due coniugi pranzano 
a mezzoiriorno nella mensa di 
fabbrica — I niblo e 20 cope 
chi a te*ta _ rnontre la Hclia 

si serve della mensa della scuo-
la (40 copechi) Le spese per 
l'abbigliampnto (i vestiti e le 
scarpe sono come si sa an 
cora can) portano via in me
dia il 20-2S*fc del salario. quel
le per I trasporti sono di tre 
rubli al mese Si aggiunga. per 
chiarire ulteriormente la rea-
le situazione della famiglia 
Sergyeev che il bilancio faml 
Hare non prevede spese — se 
non Insignificant) — per la 
salute e per la scuola. 

Rlsoltl t problem! fonda-
mentall dl ogni giomo. rlman-
gono cos! ogni mese al coniu
gi Sergyeev. circa 90-100 rubli. 
Come vlene spesa attualmen-
te questa somma? L'Jnchle-
sta del «Commerclo sovieti

co » si llmlta a dlrcl che negll 
ultimi due anni i due coniugi 
hanno comprato mobili, elet-
trodomestici e anche la TV 
servendosi della « cassa-prestl-
ti» della fabbrica 

II fatto e che le disponibi
lita finanziarie del lavoratori 
sovletici sono cresciute, che la 
gente cioe lavora e guadagna 
a sufficienza e non ha nes-
sun bisogno e nessun deside-
rio di risparmiare. Contempo-
raneamente, alFaumento del 
potere dl acquisto non ha cor-
risposto un parallelo aumen
to dell'« offerta ». Per questo 
si compera tutto quello che 
e'e, ma non sempre tutto quel
lo che si vorrebbe comperare. 
L'aumento quantitativo della 
produzione ha posto il pro
blema deH'assorbimento del
la confezione, della quallta. 
Sono nati e nascono proble-
mi nuovi: come tenere conto 
nel «piano» dello Stato del 
bisogni nuovi aei consumato-

ri? Come studiare la « doman
da »? Come avviclnare la fab
brica al consumatore? Rispon
dere a queste domande si-
gnifica anche elaborare in 
modo nuovo 1 plan! quln 
quennali, affrontare 11 tema 
della partecipazione del pro 
duttore e del consumatore alia 
gestione dell'economla. Il no-
do da affrontare e qui, ed e 
un nodo che non rlguarda 
certamente soltanto 11 fatto 
economico perche porre II pro
blema di una pianificazione e 
di una gestione piu democra 
tica dell'economla del paese, 
vuol dire porre nello stesso 
momento una serie dl altre 
questioni, rivedere ad esem 
pio il ruolo del soviet, del 
sindacati, del minister!. Ve-
dremo in un'altra occaslone 
lungo quail linee queste que 
stioni vengono affrontate nel 
dibattito congressuale. 

Adriano Guerra 

Un presidente di seggio a Sermoneta 

Bruciava le schede 
votate dalle sinistre 
per far vincere la DC 
Nonostante due circostanziate denunce il risul-
tato elettorale non & stato ancora annullato 

Dal nostro inviato 
LATTNA, 20. 

Un presidente di seggio che, 
nottetempo, apre l'urna e ma-
nipola le schede togliendo una 
parte di quelle votate a Torre 
Civica» ed aggiungendo altre 
votate DC; lo stesso presi
dente che, all'inizio delle ope-
razioni di scrutinio, fa un 
pacchetto di alcune schede 
(sempre votate «Torre Civi
ca») e le brucia sostenendo 
— dinanzi agli scrutatori at-
toniti — che erano «in piii»; 
e che, infine, non attribuisce 
circa 100 voti di lista rego-
larmente espressi (natural-
men te per « Torre Civica ») di-
cendo « la legge la faccio io » 
Tutto cio potrebbe, a prima 
vista, sembrare 11 racconto di 
un folle o, quantomeno, l'e-
pisodio di un film satirico 
sui malanni della democrazia 

Invece e awenuto realmen-
te. II presidente si chiama 
Antonio Cortese, esercita a 
Roma la professione di awo-
cato e durante le elezioni am-
ministrative del 1970 presie-
deva il seggio numero 2 di 
Sermoneta, un paese di circa 
4.500 abitanti in provincia di 
Latina. Sembra persino su-
perfluo aggiungere che, grazie 
alia singolare iniziativa, la li
sta della DC ha vinto le ele
zioni, battendo — sia pure di 
poco — la ci Torre Civica » ot-
tenendo il seggio di sindaco 
per il proprio principale espo-
nente locale, Luigi Torelli. 

II broglio elettorale e ve-
nuto alia luce grazie ad alcu
ne circostanziate denunce pre-
sentate alia magistratura da 
alcuni dei diretti protagonisti. 
Un primo esposto e firmato 
dai signori Vittorio Ciotti, Vit-
torio De Santis e Alberto Savo 
che cosl racconta i fatti. 

La sera di domenica 7 giu-
gno, al termine della prima 
giornata elettorale, sono riuni-
ti attorno a un tavolo del ri-
storante • Al Mulino % di Ser
moneta il presidente Cortese, 
Luigi Torelli (prossimo sinda
co) e i tre firmatari dell'espo-
sto. Torelli e Cortese parlano 
della necessita per la DC di 
vincere le elezioni, e a un cer
to punto decidono di andare 
al seggio. aprire l'urna e to-
gliere qualche scheda della li
sta concorrente. «Tanto io 
sono il presidente — dice 
l'avvocato Cortese — posso 
uscire ed entrare quando vo-
glio e posso fare tutto quello 

Lo mozione 
sul SIFAR 
presentota 
al Senato 

e alia Camera 
Î a mozione che impegna il 

go\crno a trarre tutte \c con 
seguenze po'itiche dalle nsul 
tanze delte indagini svotte dal
la comm:ssione parlamentare di 
mchiesta sugli evonti deila pn 
mavera-cstate 1964 o qu:ndi su: 
processi degenerativi del SIFAR 
e stata presentata al Senato e 
alia Camera. A palazzo Mada-
ma essa e firmata dai rappre-
sentanu del PCI. del PSIUP e 
della Sinistra indipendente; a 
Monteatono dai gruppi del PCI 
e del PSIUP. Essa impegna il 
governo a prendere sanziom 
contro gli ispiratori e i respon-
sabili delle iniziative illegali; a 
porre fine alia schedatura di 
massa: a precisare ngorosa-
mente i compiti dei servizi di 
sicurezza: a ricostuuire la car-
riera degli ufficiah e soltuffi-
ciab ingiustamente discriminati 
per la loro dimostrata fedelta 
alle leggi e alle isutuzioni re-
pubbbcane. 

che voglio». Detto e fatto, 
Mentre Vittorio Ciotti rimane 
a far da palo, entrano nel seg
gio il Cortese, il Torelli e un 
altro democristiano, Vincenzo 
Pusco (De Santis e Savo se ne 
tornano invece a casa). Da 
una fessura della finestra del-
l'edificio dove — al piano ter
ra — era il seggio numero 2, 
Vittorio Ciotti pub seguire 
tutte le fasi della manomissio-
ne deH'urna. 

Come se non bastasse, il 
giorno dopo il presidente Cor
tese allontana dal seggio con 
un futile pretesto i due scru
tatori di parte avversa alia 
DC, per non avere controllori 
e per mantenere l'impegno 
che aveva preso col Torel
li la sera prima, durante la 
cena («Vedrai. Quei due li 
metto fuori prima dello scru
tinio »). 

Poi il rogo delle schede, nel 
pomeriggio del lunedi. 

Su quanto awenuto duran
te lo scrutino vi e pero un 
secondo esposto, presentato 
da alcuni candidati di n Torre 
Civica»: il dottor Onofno 
Cacciotti, l'architetto Ernesto 
Lusana, l'insegnante Guido Di 
Falco, il signor Candido Sti-
vali. 

Come prima cosa, il presi
dente Cortese inizia lo spoglio 
delle schede dopo le ore 16, 
quando cioe gia si conosceva 
no i risultati degli altri quat 
tro seggi di Sermoneta. Poi 
chiede informazioni al Torel 
h per sapere quanti voti servi 
rebbero alia DC per vincere 
Quindi si regola di conseguen 
za, annullando illegalmente 
circa 100 schede votate per 
« Torre Civica». Alia fine, in 
vena di confidenze, il Corte 
se prende da parte l'architetto 
Lusana e gli spiega che lui ha 
favorito la DC perche «in que 
sto paese e'e bisogno di por-
tare un rinnovamento, mi 
creda ». 

Un vasto corollario di ille 
galita accompagna questi epi 
sodi sahenti della presidenza 
dell'avvocato Cortese al seg 
gio 2 di Sermoneta. 

Ce ne sarebbe abbastanza, 
come si vede. per almeno un 
paio di mandati di cattura e 
per 1'annullamento del risulta 
to elettorale a Sermoneta, Ol 
ire alle denunce inoitrate alia 
Procura della Repubblica, agli 
esposti mandati per conoscen 
za ai minister! dell'Interno e 
della Giusiizia, alle interroga 
zioni presentate in Parlamenlo 
dal deputatc socialisla Vassal 
li e dai comumsti Ingrao, Lu 
berti e D'Alessio, lo stesso mi-
nistro della Giustizia — il re-
pubblicano Reale — e stato di 
rettamente investito della vi-
cenda con una dettagliata let 
tera speditagli dalla sezione 
del PRI di Formia. 

Ma Reale a quella lettera 
non ha neppure nsposto. E la 
Procura della Repubblica di 
Latina ha tranquillamente in 
cancato quella di Roma di 
procedere a qualche mterro 
gatono per suo conto. Tutto 
sta trascinandosi dunque nei 
l'ovattato torpore della buro 
crazia; il Viminale tace, il ma 
gistrato ha la pratica di Ser 
moneta in coda a chissa quan 
te altre. Invece si tratta di un 
case gravissimo, per il quale 
la legge prevede un provve 
dimento per direttissima. 

Qualcuno, a Sermoneta. sol 
tolinea la circostanza che il sot 
tosegretario alia Giustizia, ono 
revole Pennacchinl, sarebbe 
molto amico del nuovo sinda . 
co Torelli. anzi compare di 
anello. Ma non e su questi fu 
tili pettegolezzi che si pud in 
quad rare Io scandalo di Ser 
moneta. Occorre che sia fatta 
luce al piu presto, e a tutti I 
livelli. su questa inaudita truf 
fa elettorale 

Cesare De Simone 

Lettere— 
all9 Unita: 

Contro la repres-
sione negli ospe* 
dali psichiatrici 
Cora Unita, 

tn un Paese come il nostro 
tn cui non si incriminano mat 
i datori dl lavoro che per 
aumentare i loro profitti cau-
sano la morte o I'invalidtta di 

,«n numero enorme di lavora
tori; ne I grandi profittatori 
della a sclenza accademica a, 
cioe quel baron! che si arric-
chiscono illecltamente a spal
ls del loro collaborator spe-
culando sulle eslgenze di sa
lute dei poveri diavoli; ne gli 
innumerevoli privatl, laid e 
religiosi, che vivono mante-
nendo nella reclumone, nella 
sporcizia e nella fame bambi
ni e veccht esclusi dalla no
stra civile societa; mentre non 
si incriminano tutti costoro. 
si incrimina... Franco Basa-
glta, reo di avere aperto gli 
occht dl milioni di cittadini 
su cid che sono tn realta gli 
ospedall psichiatrici e su co
me si possa operare umana-
mente in questo campo. 

Tutti t giornali in questi 
giorni trattano il «caso Ba-
sagllat, ed anche il nostro 
naturalmente. Ma non e pos
sibile fare qualcosa di piii? 
Io credo che l'Unitk potrebbe 
e dovrebbe farsi promotrice 
di una grande campaona in 
questa occaslone non soltanto 
per esprtmere la glusta soli-
darletd al prof. Basaglia, ma 
per porre ancora una volta 
in luce I'importanza della lot
ta contro i crlteri prevalent! 
dl represslone in campo pst-
chlatrico. 

LAURA WEISS 
(Trieste) 

La ricerca scientifi-
ca, l'universita e gli 
student! d'oggi 
Egregio direttore, 

I'articolo di Ugo Baduel «11 
destino della scienzaa su 
l'Unita del 14 febbraio discu-
te i problemi dello sviluppo 
e della utilizzazione della ri
cerca. Non vi e dubbio che 
i problemi dell'umanita richie-
dono, insieme alle soluzioni 
politiche, anche il supporto di 
un avanzamento sctentifico e 
tecnico. te conoscenze costi-
tuiscono oggi il patrimonto 
del popoll, e tuttavia la ric-
chezza che ne deriva e sper-
perata dalla nostra societa in 
una logica di profitti e di 
consumi privatl, mentre solo 
una minima parte e reinvesti-
ta nello sviluppo di nuove co
noscenze (ricerca) e nella lo
ro diffusione fistruzione). 

E' interessante considerare 
in questa prospeltiva il dise-
gno dl rlforma universitaria 
che il Senato sta discutendo. 
L'tntento di mantenere la ri
cerca scientifica universitaria 
nelle sue condizioni di sotto-
sviluppo e evidente. SI nota 
innanzitutto che l'impegno fi-
nanzlario per la ricerca e ri-
sibile, e che manca un vero 
inserimento della ricerca uni
versitaria In un piano nazto-
nale. Inoltre, gli estensori del 
progetto sembrano ignorare 
che una ricerca avanzata ri-
chiede grosse concentrazloni 
di uomini e dl mezzi. Per e-
sempio, alle ricerche blomedl-
che collaborano oggi fisici, 
chimicl, matematlci; un gran
de progetto in qualsiast cam
po pub richiedere molte cen-
tinaia o addlrittura migliaia 
di collaboratort, per non par-
tare delle grandi maccnlne 
(calcotatori, acceleratori di 
particelle, ecc.) indispensabitt 
in molti settori. In pratica, 
nessun dtparttmento universi-
tario potra rag0ungere la 
massa crittca sufficlente al 
decollo di grandi programml 
dl ricerca: occorreva dunque 
mettere l'universita in grado 
di disporre di concentrazloni 
di mezzi e di ricercatori suf-
flcientl. Ma tl problema non e 
stato neppure sfiorato. 

Neppure e stata affrontata 
la grande tara della ricerca 
universitaria italiana: pratica-
mente tutta la ricerca nell'u-
niversita si fa oggi sotto lo 
stimolo dei concorsi. II con-
corso trasforma la ricerca in 
una sorta dl compito in clas
se, ed obbliga ad un elerato 
ritmo dt produzione dl carta 
scritta- percib e estremamen-
te rischioso e poco redditlzio 
impegnarsi in ricerche vera-
mente avanzate, che sono lun-
ghe, incerte. e frvttano poca 
carta icrttta. 

„.Tutto questo, del resto. e 
perfettamente consono alia 
posizione subalterna e COlo-
nizzata che la divisione Inter-
nazionnle dei compiti assegna 
all'Italla. 

II dlsegno di rlforma uni
versitaria ha riprodotto. sotto 
il nuovo nome di * ricercato-
re». ta recchia fioura dell'as-
sistente prima del 1958: in 
pratica, i gioram ricercatori 
rimarrebbero sotto la spada 
di Damocle del tConcorso* 
fino a 30-33 anni. cioe neU'eta 
che per molti campt delta ri
cerca e la piU creatlva e fe-
conda. Questo. per non par
lare dei tenlattvi ancora in 
corso da parte delle destre 
accademlche e politiche per 
reintroduce nella riforma oe-
rarchie basate sui concorsi 
anche fra i docenti-ricercatori 
universitari piii arnianL 

E' chiaro da tutto questo 
Vintento di mantenere la ri
cerca universitaria ad un li-
tello artigianale, scolastlco; la 
ragione di questo piano e che 
proprio attraverso l'universi
ta, che fta trasformandosi in 
scuola di massa, si pub ave
re nel Paese la nascita di 
una coscienza scientifica. tale 
da permettere un controllo 
democratico sidle finalita e 
sui metoat della ricerca da -
parte dei lavoratori. 

...E' tipica dl quest'ntteggta-
memo repressive ad esempio, 
la selezione operata da ccrte 
Industrie fra i laureati prima 
e dopo gli anni caldi della 
conteitazinve studentesca II 
pretesto e che gli stndi. pri
ma. sarebbero stati piu seri 
Bene- pub darst che in aunl 
che facolta » vmtr^ori nbhin 
no cercatn di rojyrire le loro 
responvibiUta ner In crm del 
Vunireriita irrnrirrtln e<mm> * 
lauree. e pub dnr*i che all 
studenti abbtano cotlaborato a 

questo tipo dt sabotagglo cui-
turale. Ma la mla esperienza, 
confermata da molti colleghl 
universitart, e che l'impegno 
degli student! da dteci anni ad 
ora e mlglicrato; in particola-
re, gli studenti provenientt 
dalle classi operata e conta-
dlna valutano il valore del 
lavoro, dell'istruzione e del 
servizlo offerto dalla scuola 
con maggiore maturita ed in 
modo meno goliardico di quel
li di estrazlone borghese. 

Gli studenti, dunque. sem
brano oggi miqliori. Ma, per 
i futuri padroni, sono piu sco-
modi' pretendono — ma pen-
sa un po'f — di adoprare il 
cervello. 

PIETRO PASSERINI 
(Istituto di geologia 

deiruniverslta di Firenz*) 

Di chi la colpa se 
« i pensionati porta
no via il lavoro 
agli altri» ? 
Spettabile dtrezione Unita, 

attraverso il vostro giornale 
vorrei portare a conoscenza di 
migliaia dl lavoratori (e alle 
autorita interessate aU'oggetto 
in questione) di cib che acca-
de a Perticara e zone estese 
al Montefeltro. Sono un ope-
raio dlsoccupato (o quasi sem
pre, e come me ce ne sono 
tanti dl cui dwersi hanno la 
famiglia). La colpa e dei pen-
stonati. si proprio dt loro che 
lavorano per un sottosalario. 

L'anno scorso fu proprio 
uno scandalo; un impresario 
edile aveva 10 dipendenti. di 
cui ben cinque erano pensio
nati. I pensionati sono con-
tentl del sottosalario che per-
cepiscono fpagatt al buio). I 
padroni lo sono di piii perche 
cost non versano i contribu
te Piii volte ho informato lo 
ispettorato del lavoro, ma di 
utile non si e vlsto nulla. Ma 
cosa fa questo Ispettorato? BU 
sogna intervenire subito per
che fatti del genere non ac-
cadano piii. Io sono deciso 
(come lo sono i miei compa
gni) a por fine a questi scan-
dali, e lotterb tinche giustizia 
non sara fatta. 

Fervidi salutl. 
A. OLINTO TORRI 
(Perticara • Pesaro) 

Hai ragione: blsogna lotta-
re finche giustizia sia fatta. 
Ma contro chi? E come? La 
situazione che ci viene presen-
tata e grave e drammatica. Lo 
sappiamo, e l'Unita ha spesso 
richlamato I'attenzione su ca
st analoghi. Purtroppo il no
stro Paese, ancora oggi che 
ha conquistato nuovi traguar-
di produttivi, continua a tol-
lerare forme di sfruttamento 
vecchie, fondate non solo sul 
ritml bestial! ma sull'evaslone 
delle norme previdenziali. 
Quando poi e'e chi si rifiuta 
di sottostare a questa condi-
zione, si ricorre al bambini 
o ai pensionati. 

La cronaca e plena dl que
ste storie. Ma sono storie pos-
sibili proprio perche affonda-
no le radici nella miseria 0 
nel bisogno dl tanta gente. SI 
pub mettere infatti sotto ac-
cusa il pensionato che accet-
ta di lavorare senza libretti? 
Le pension!, soprattutto per 
chi non ha potuto godere del 
vantaggl della recente rifor
ma, sono a livelli dl fame. 
Per soprawivere bisogna a 
volte arrangiarsi Certo, 11 pen
sionato che lavora danneggia 
il lavoratore giovane che re-
sta dlsoccupato Ma la respon-
sabilita e proprio tutta del 
padroni che ricorrono a que
ste forme di sfruttamento e 
di una societa che le rende 
possibili. E' giusto: bisogna 
lottare, ma per camblare ap-
punto questa societa font© di 
tante ingiustizie. 

Quando gli 
antidivorzisti 
perdono le staffe 
Caro Unita, 

mio flglio quattordicenne, 
iscritto ad una polisportinm 
geslita da preti, ha ricevuto 
un giornale intitolato Collabo-
riamo nel quale vi e una c let
tera aperta» di Don Zenc 
dl Nomadelfia, indtrizzata ai-
I'on. Forluna. Essa t vera-
mente offensiva per tutti quei 
cittadini italiani che hanno 
contribuito col loro voto ad 
eleggere quella maggioranza 
dl parlamentart che ha ap-
provato la legge sul divorzio. 

Si dice ad esempio ne//*ar-
ticolo: «Voi divorzisti parla-
te di liberta, mentre vi con-
viene parlare di licenziosita. 
Non avete voluto vedere nel
la famiglia italiana una tra
dizione della vera famiglia che 
e fondata suU'amore, quindi 
indissoluble, perche questo 
amore e l'incrocio di due con-
sensl che uniscono due crea
ture... Questa e la famiglia 
italiana, vol invece siete con 

' Hitler...». E via di questo 
passo. 

Rtpeto. ml sento offesa, co
me cittadlna e come divorel-
sta. Perche sono fatoretole 
al divorzio non per motivi 
personaii (fortunaiamente con 
mio marito. dopo quindici an
ni di matrimonio, andiamo 
d'accordo e ci togliamo bene 
come il primo giorno) ma per 
principlo. Sono del parere che 
se due non vanno piu d'accor
do e non si vogliono piii be
ne, vengono a mancare le re-
re basi su cui dere poggiare 
un matrimonio: e non c't pHi 
ragione perch^ debbano stare 
forzatamente msieme. 

Ti augurn tante belle co
se, con cordiali saluti. 

EDDA BARILANI 
(Bo'.ogna) 

Dalla Romania 
Teresia SCHUSTER, Sinlea-

n! 162, Arad 2, Romania (ha 
18 anni. corrisponderebbe in 
ttaliano o tedesco) 

Manlena STEPAN str. Pa-
rapetului 27 Bucaresti sec. 
<l Romania (corrispondereb
be in franrese o in Inglese). 

MmiikH RtXtDAN - str. O-
doncsru tl — Timisoara III 
— Romania 
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