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Dopo le decision! 

della Corte Costituzionale 

CONCORDATO 

Una svolta di 
grande rilievo 

T E DECISION I della Corte 
*-* Costituzionale sul Concor-
dato hanno costitulto, per ge
nerate rlconoscimento, una 
svolta di grande rilievo, le cul 
lmpllcazlonl, non soltanto giu-
ridiche, vanno assal al di la 
delle soluzioni delle questlonl 
sottoposte all'esame della 
Corte. 

II princlpio della «non co-
stituzionahzzazione » del Con
cordats — che costituisce cer-
tamente l'aspetto piu interes-
sante delle pronunzle della 
Corte — da finalmente all'ar-
ticolo 7 della Costituzione la 
giusta interpretazione, coglien-
do il reale significato e la fi-
naiita della norma, quale si 
desume dal valore fondamen-
tulo della affermazione — in 
ussa contenuta — per cul lo 
Stato e la Chiesa sono, cia-
scuno nel proprio ordine, so-
vrani e indipendentl. 

Per lunghl anni, e da piu 
parti, si intese trascurare la 
aecisiva rilevanza di tale prin-
cipio, e dlsconoscere o non 
valorizzare la interpretazione 
e la portata deU'art. 7 quali so
no oggi riconosciute dalla Cor
te Costituzionale e da nol sem-
pre e con vigore sostenute. 
E cI6 non solo da parte di 
coloro che, sostenendo che il 
Concordato faceva parte inte-
grante della Costituzione, si 
servlrono di tale interpretazio
ne per avallare spinte integra-
liste e atteggiamenti di de-
teriore clericalismo. VI furo-
no infatti anche forze laiche 
che di una distorta interpre
tazione deU'art. 7 fecero lo 
strumento di una continua po-
lemica politica contro l'atteg-' 
giamento da nol tenuto in se-
de di approvazione di tale 
norma costituzionale: ed an
che Palibi per cedimenti di 
fronte alle pretese confessio-
nali, che venivano avanzate, 
neU'ambito di collaborazlonl 
governative, da uomini e set-
tori della Democrazia Cri-
stiana. 

Q R A LA SENTENZA della 
^ Corte Costituzionale ha fat-
to giustizia di queste errate 
posizioni — inconcepibilmen-
te sostenute fino aU'ultimo 
dalla Avvocatura dello Stato 
nell'interesse della presidenza 
del consiglio — affermando 
il suo diritto di sindacare — 
al pari di ogni legge ordina-
ria — la legittimita costituzio
nale delle leggi che hanno 
dato attuazione al Concorda
to. II fatto che vi sia nell'ar-
ticolo 7 il riferimento al Con
cordato non pud significare co-
stituzionalizzazione dello stes-
so. non pud impedire che 
vengano tutelati i principi fon-
damentali su cul si regge 11 
nostro ordinamento ove essi 
fossero in contrasto con le 
leggi che danno attuazione al 
Fatti Lateranensi. E non vi e 
dubbio che numerose sono le 
norme dl tali leggi che sono 
inconclliabili con la Costitu
zione e che pertanto debbono 
essere rimosse: basti pensa-
re, d'altra parte, all'epoca in 
cui i Patti furono stipulati, e 
ai soggetti che allora li sti-
pularono, per comprendere co
me molte norme concordata-
rie possano essere in contra
sto non solo con i valori ed i 
principi dello Stato democra-
tico, ma anche con lo spirito 
e gli indirizzi della chiesa con-
ciliare. 

II valore della sentenza co
stituzionale e dunque quello 
di aver battuto errate conce-
zioni su cui si erano raggrup-
pate le posizioni dell'oltranzl-
smo clericale. e di avere al-
tresl svuotato faziose polemi-
che. ridando plena validita. al

ia interpretazione deU'art. 7, 
discendente dai suoi principi 
ispiratori volti a salvaguar-
dare la sovranita e 1'indipen-
denza della chiesa e dello 
Stato, ciascuno nel proprio 
ordine e, nel contempo, la 
pace religiosa attraverso la 
regolamentazione bilaterale 
dei rapporti tra Stato e chiesa. 

TLTA LA SENTENZA della 
1 T i Corte Costituzionale assu
me soprattutto rilievo perche 
essa lncide sul processo poli
tico in corso e sul dibattito 
che si va sviluppando attorno 
al problema della revisione 
del Concordato, costringendo 
a uscire dall'inerzia, e sven-
tando comodi alibi. II fatto, 
invece, che le norme di ap-
plicazione del Concordato po-
tessero essere intangibili per
che costituzionali, ha dato 
spazio agli oltranzismi e alle 
reslstenze di coloro che, nei 
fatti, si oppongono a qualsla-
sl revisione, o che questa ac-
cettano in limit! marginal! e 
formall. Reslstenze che hanno 
tratto maggior vigore dal corn-
portamento dei vari govern! 
che, nonostante il voto del 
Parlamento, dl tre anni fa, 
non hanno neppure dato ini-
zlo alia procedura dl revisio
ne. II problema della revisio
ne del Concordato appare per-
cio piu che mai urgente ed 
importante: ed il governo non 
puo piu sottrarsi ad un dibat
tito che precis! i termini del 
proprio atteggiamento, cosl 
come le autorita ecclesiastiche 
non possono non rendersi con-
to delle condizioni che tali 
trattative potranno rendere 
possibili e fruttuose e di con-
tenuti su cui la revisione do-
vra Incidere. 

E' ovvio, infatti, che la re
visione dovra investire tuttl i 
contenuti dei patti, in relazio-
ne alle profonde trasforma-
zioni intervenute nella cc~ 
scienza politica e sociale del 
paese: cosl come occorre ri-
badire che le auspicate trat
tative sarebbero certo com-
promesse da un intervento — 
diretto o indiretto — delle ge-
rarchie ecclesiastiche per dar 
luogo al referendum abroga-
tlvo del divorzio. Cid ancor 
di piu apparirebbe atto di in-
terferenza rispetto ad una de-
cisione assunta dal Parlamen
to per il fatto che la stessa 
sentenza della Corte Costitu
zionale ha smentito, respin-
gendo la tesi della lncostitu-
zionalizzazione, del Concorda
to, le posizioni sostenute da-
gli antidivorzisti ad oltranza, 
con affermazioni significative 
in ordine alia costituzionalita 
della legge sul divorzio. 

La discusslone sulla mozione 
da noi presentata in Parlamen
to costituira, pertanto. l'occa-
sione di un ampio dibattito 
tra le forze laiche e cattoliche 
che. isolando oltranzismi e 
anacronistiche esasperazionl. 
intendono portare avanti in 
modo serio e responsabile un 
valido discorso per la solu-
zione di un problema cosl de-
licato e importante quale quel
lo relativo ai rapporti tra Sta
to e Chiesa. Ad esso. noi co-
munisti daremo il nostro con
tr ibute come lo abbiamo sem-
pre dato. sulla base di un in-
dirizzo politico ed ideale che 
— nel solco dei principi posti 
dall'art. 7 ed ora autorevol-
mente riaffermati nel loro 
contenuto — tenda alia unita 
delle masse di lavoratori laici 
e cattolici, alia salvaguardla 
della pace religiosa. per una 
azione di rinnovamento politi
co. sociale. civile del paese. 

Ugo Spagnoli 

Per il riassetto 

Parastatali: proposta 
di legge dei sindacati 

Si conclude oggi la prima serie di scioperi 
Nel quadro della complessa 

vertenza per il riassetto econo-
mico e normativo del para-
stato, per la quale e da mer-
coledl in corso lo sciopero 
d) tre giomi di tutta la ca-
tegoria, una proposta di legge-
comice per un nuovo tratta-
mento autonomo dei dipenden-
tl degli enti pubbiici e stata 
predisposta dalle federazionl 
rti categoria della CGIL, CISL, 
UIL, CISAL e CIDA. 

II testo elaborato dai sin
dacati si presents di fatto co
me una risposta, ed una mo-
difica, dello schema di legge-
quadro sul riassetto predispo-
sto nel dicembre scorso dal 
ministro del Lavoro. La pro
posta di legge dei sindacati 
consta dl 6 articoll (quella 
govemativa e dl 12) e pre-
vede che il governo sia dele-
gato ad emanare, entro tre 
mesi daU'entrata in vigore 
della legge stessa. norme di-
rette a disciphnare lo stato 
giuridico del pcrsonale degli 
enti pubbiici non economic! 
per quanto riguarda: requi-
sitl e modali'a per l'accesso. 
mediantc concorso, alle sin. 
gole carriere; dirittl, doveri. 
rcsponsabilita e Incompatlbt-
lita; aspettative, congedi. di. 
sponibilita, comandi e collo-
camentl fuorl ruolo; casi e 
modalita per II trasferimento 
da un ente ad un altro; 
Mpetti dlsclpllnarl; cause dl 

cessazione del rapporto dl la-
voro, trattamenti di quiescen-
za e previdenza; g*»ranzie per 
l'esercizio delle Iiberta e dei 
dirittl sind call. 

Secondo la proposti di leg
ge - quadro dei sindacati l'or-
dinamento delle carriere, le 
dctazioni orgamche per cia-
scuna carriera e II trattamen-
to economico dovranno esse
re stabiliti mediante contral
to collettivo di lavoro. da sti 
pulare a seguito di trattati
ve tra i sindacati e una as-
sociazione costituita obbligato-
riamente tra gli enti. I sinda
cati sostengono nella loro pro
posta di legge che il diva-
rio retributivo tra II tratta-
mento iniziale della carriera 
piu bassa e quell J iniziale 
della qualifica terminate del
la carriers direttiva non po-
tra essere superiore al rap
porto da 100 a 650. 

Secondo i sindacati. infine. 
ogni contratto collettivo (che 
gli enti dovranno adottare en
tro 30 giomi dalla stipula) 
avra durata di 2 anni 

Per quanto riguarda la ver
tenza generale sul riassetto, 
nessuna schlarita si e deli-
neata in questi giomi. e re-
stano quindi confermate le ma-
nifestazioni di sciopero \la 
prima termina oggi, la secon
ds e prevista per il 10, 11 e 
12 marzo). 

Mentre il pretore stringe i tempi qualcuno cerca di salvare I'ente 

ONMI: altre 60 incriminazioni 
Solo ora parlano di «controlli»! 

Sotto accusa i direttori di decine di istituti — Senxa autorizzazione, distribuzione di medicinali e di cibi ava-
riati, abuso di mezzi di correzione: queste le possibili imputazioni — Una agenzia: la prefettura sta stu-

diando una nuova commissione di controllo — II problema e invece nell'abolizione dell'Opera 

Udienza 
lampo per 
Petrucci 

Udienza brevlssima, poco 
piu dl venli mlnutl, lerl, al 
processo contro I'ex slndaco 
democrlstlano dl Roma, Ame
rigo Petrucci, accusato dl 
peculato e allrl reall per la 
sua gestlone dell'ONMI ro-
mana. La IV sezlone, che 
lo sta gludicando, ha dovuto 
Interrompere la deposlzlone 
dl Petrucci per celebrare un 
processo per direlllsslma. 

Quando I'udlenza e stala 
sospesa I'lmpulato slava esa-
mlnando, una per una, cosl 
come avevi fatto nelle ulll-
me Ire sedute, le prallche 
asslstenziall che I perltl han
no rltenuto llleqall. Sono 418 
le prallche c Incriminate > e 
Amerigo Petrucci si e Impo-
sto, Invece di dlmostrare la 
assoluta legittimita dei sus-
sldi da lui erogati. 

Ma gta nelle precedent! 
udlenze sono venuti fuorl del 
cast clamorosl che da soil 
basterebbero, e questo I'av-
vlso del maglstrato che ha 

disposto II rinvlo a giudizlo, 
a far condannare Tattuale 
segretarlo reglonale democrl
stlano. 

II processo e stato rinviato 
a lunedi prossimo. 
NELLA FOTO: Petrucci du

rante I'udlenza dl ieri. 

MODENA: la procura rimette la documentazione alia pretura 

Dopo le rivelazionj dell'Unita 
istruttoria contro tre Istituti 

Si tratta di istituzioni per I'infanzia minorata o abbandonata su cui il nostro giornale 
ha accumulato e in parte pubblicato documenti schiaccianti — l/allucinante vita 

dei ragazzi nelle parole dei parenti e nei componimenti scolastici 

Dal nostro corrispondente 
MODENA. 4 

Anche a Modena e scop-
piato lo scandalo degli isti
tuti per la infanzia fuori leg
ge perche privi del certifica-
to di idoneita. prescritto dal
le leggi (una del 1926 e una 
del 1934). Una rivelazione in 
tal senso. pubblicata venerdi 
della scorsa settimana nella 
cronaca locale de\VUnita, e 
stata sollecitamente raccolta 
dal sostituto procuratore della 
Repubblica. dott. Giovanni Lo-
di. il quale — dopo avere sen-
tito a lungo il cronista del 
nostro giornale che aveva 
svolto accertamenti al riguar-
do — ha passato la mano al
ia pretura modenese. per la 
apertura di una istruttoria Tor-
male. 

Essa riguardera gli istituti 
« Mon>=ignor Gerosa » con sede 
in citta. «Vita serena» con 
sede a San Damaso (entram-
bi di proprieta di un noto pre-
lato) e « Villa Giardini di Ca-
sinalbo» di proprieta di una 
ricchissima famiglia manto-
vana). Si tratta per la preci-
sione di tre dei quattro isti
tuti per subnormali delle cui 
vicende abbiamo parlato a 
lungo nel corso della nostra 
inchiesta sui « Celestini » mo-
denesi. Da questo aspetto del
la indagine giudiziaria resta 
e«:cIiiso il quarto di questi en 
ti. il « Charitas >. il quale ha 
ottenuto recentemente il ri-
ennnsc'mento dpI^O^TNI 

Tn'anto. neali ambienti del 
tribunale. î ^menti^ce la no 
tizia pubblicata nri giorni 
scor«i dal Renin del Caiiinn. 
secondo cui <=tarebbe per giun 
gere a Modena il pretore di 
Roma, dottor Infelisi. il quale 
avrebbe. sempre secondo il 
giornale bologne-e. la inten-
7ione di allargare qui la inda 
gine da lui aperta sugli asili 
nido e sugli altri istituti per 
minori cnnfrnllati. per modo 
di dire. dall'OMNT. 

Con Kapertura della nuova 
istruttoria saigono a tre le in-
dagni disposte dalla magi-
stratura sugli istituti modenesi 
per subnormali a seguito di 
una lunga serie di doetimenta 
te denuncie pubblicate dal no 
stro giornale. La prima fu av 
viata nella pnmavera del 106ft 
per far luce sulle gravissime 
inumane condizioni riservate 
a c Villa Giardini » a centinaia 
di ragazzi di ogni parte d'Ita
lia. Un anno dopo furono il 
c Charitas >, il < Monsignor 
Gerosa » e il « Vita serena * 
ad attirare, per analoghi mo-
tivi. la attenzione del sostitu
to procuratore della Repubbli

ca e, successivamente, del 
giudice istruttore, dottor Wal
ter Boni. Nel novembre scor-
po poi, quando l*istruttoria su 
«Villa Giardini» sembrava 
andare ormai verso una con-
clusione. la procura della Re
pubblica — prendendo atto di 
nuove rivelazioni dell'l/mfd 
circa il permanere nell'istituto 
di Casinalbo. di un clima di 
violenze e di maltrattamenti 
— disponeva un supplemento 
di indagine. E' di questi gior
ni infine. 1'apertura da parte 
del pretore della nuova istrut
toria sui tre istituti fuori leg
ge e su altre irregolarita (a 
c Villa Giardini » avrebbe pre-
stato servizio per anni un me
dico non abilitato all3 pro-
fessione) anche queste appu-
rate e denunciate dal nostro 
giornale. 

Con questo ultimo risultato 
si puo considerare conclusa la 
lunga inchiesta giorna list tea. 
condotta dall't/nita sulle vi
cende dei quattro maggiori 
istituti medico psico pedagogi-
ci modenesi. E' da sottolinea-
re il fatto che ad appurare e 
a documentare quanto di de-
Iittuoso avveniva (e in certi 
casi avviene tuttora) all'inter-
no delle istituzioni pseudo as-
sistenztali non sono stati i 
competenti organi della pnlizia 
giudiziaria. ma il cronista at
traverso un lavoro di anni (le 
prime voci sulle allucinanti 
condizioni in cui vivevano. nel
la civilissima provincia di Mo
dena circa 1.200 ragazzi am-
malati orfani e abbandonati. 
giunsero a I nostro giornale 
neH'agosto del 1967); un la
voro impegnativo. irto di dif-
ficolta di ogni specie, nel cor
so del quale sono state ascol-
tate a piu riprese. decine e 
decine di testimonianze. con
fermate poi dalla quasi tota
lity degli interessati davanti 
ai magi?trati inquirenti. II 
cronista e riuscito ad entrare 
in possesso di componimenti 
scolastici nei quali i ragazzi 
narravano la loro allucinante 
vita di reclusi. ha registrato 
su nastro magnetico i dram 
matici < j'accuse » pronuncia 
ti all'interno stesso di un isti-
tuto e con dovizia di particola-
n . da alcune delle vittime del
le violen/e. ha allargato le sue 
ricerche, i suoi accertamenti 

Si e trattato di un lavoro 
portato avanti fra I'mdifferen-
za (quando non era ostilita) di 
molti degli organi che avreb-
bero J'obbligo di controllare 
le istituzioni assistenziali e 
che, invece. non controllava-
no niente; si e trattato, a 
volte, di lottare contro Tomer-
ta di taluni funzionari di que

sti organi di controllo (basti 
dire che uno dei nastri ma-
gnetici con su incise denunce 
dettagliate e documentate di 
due ospiti di « Villa Giardini > 
e rimasto inutilizzato per mesi 
nelle mani di un esponente 
della questura modenese) e di 
tutti gli altri giornali cittadi-
ni che hanno preso aperta-
mente le difese degli istituti 
messi sotto accusa, arrivan-
do ad invocare dalle loro co-
lonne che si querelassero il 
cronista ed il giornale che osa-
vano bestemmiare il c loro > 
mondo. 

Se la inchiesta dell' Unita 
e. comunque. andata avanti e 
sembra ormai avviata a con-
seguenze positive, cid si deve 
anche al fatto che essa ha 
trovato presso la magistra-
tura una costante attenzio
ne (complessivamente il suo 
autore e stato interrogato per 
oltre cinquanta ore dal sosti
tuto procuratore della Repub
blica e dal giudice istruttore) 
e. pare, il deciso proposito 
di mettere in chiaro tutta la 
vicenda. 

Nando Gavioli 

1110 marzo manifest azione a Roma 

Gli invalidi chiedono 
un'assistenza completa 
Tre punti: pensione sociale dl 32.000 lire 
mensili, estensione ai minorati ora esclusi, in-
dennita di disoccupazione - L'appoggio del PCI 

Gli invalidi civil! di Unv 
ta Italia manifesteranno il 
10 marzo a Roma contro le 
inadempienze del governo 
che riguardano Tassisten-
za sanitaria, il collocamen-
to al lavoro. la pensione 
sociale. J centri di qualifi-
cazione e riabilitazlone. La 
protests e stata indetta dal
la Libera associazione na-
zionale mutilati e invalidi 
civili (LANMIC) alia qua
le aderiscono circa 800 mi-
la invalidi civili di tutte 
le categorie (spastici. polio-
mielitici. minorati psichi-
chi, ecc.). 

II governo si era impe-
gnato. in occasione deila 
manifestazione di protesta 
del 24 giugno scorso a Ro
ma, a presentare entro il 
31 dicembre 1970. una leg
ge di riforma in cui tutti 
gli interventi di asststen-
za trovassero una organica 
e piu avanzata sistemazio-
ne in armonia con il det-
tato costituzionale che. su-
perando i vecchi concetti 
caritativi. formula il prin
clpio di sicurez2a sociale. 
A quella data invece il go
verno si e limitftto a pro-
rogare le precedent! insuf
ficient! leggi ed ora ha 
presentato al Parlamento 
un testo che, anzlche esse
re di riforma e di sostan-
ziale miglloramento. rical-
ca pratlcamente le vecchie 
dlsposlzlonl. 

Le rivendicazioni degli 
invalidi sono essenzialmen-
te Incentrate su tre punti: 
trasformazione delPassegno 
vitalizio in pensione socia
le elevando la cifra men-
sile da 12000 a 32000 li
re: estensione della pensio
ne sociale ai minorati psi-
chici e ai minorati al di 
sotto del 18 anni ora esclu
si: assegno di disoccupa
zione a tutti gli invalidi 
iscritti negli elenchi degli 
uffici di collocamento. 

In questi giomi delega-
zioni di invalidi sono giun-
te a Roma ed hanno preso 
contatti con 1 gruppi parla-
mentarl della DC (ricevut! 
dagll onorevoll Bosch! e 
Oino Mattarelli. quest'ul-
timo presidente del comi-
tato ristretto delle com-
missioni Sanit i e Intemi 
della Camera che sta ela-
borando alcune modifiche 
da apportare al testo go-
vernativo» e del PCI (ri-
cevuti dai compagni Blagl-
ni. Carmen Zantt e Alboni. 
quest'ultimo nel comitato 
ristretto) I parlamentari 
romunlsti si sono Impe^na 
ti a sostenere le richieste 
degli invalidi sia in aula 
in occasione deirinlzio del 
l*esame della legge gover-
natlva prevlsto per 11 9 
marzo. sia nel paese so
stenendo ed nderendo alle 
manlfestAzloni indette dal
la LANMIC. 

II pretore Luciano Infellsi, 
non uppena rientrato dal suo 
giro « esplorativo » nell'Italia 
del nord ha fatto notificare 
a sessanta direttori di istitu 
ti convenzionati con l'ONMl, 
l'avviso di aver aperto proue-
dimento penale nel loro con-
frontl. Le sessanta persone so 
no state convocate per l pros-
simi giorni neH'ufficio del ma
glstrato e sono state invitate 
a nominarsi un difensore. Sai
gono cosl a 78 gli istituti, per 
ora, sotto accusa. Infatti al
tri 18 awisi di procedimento 
erano stati notificati durante 
la settimana scorsa. 

I reati che il magistrate ha 
contestato ai responsabill so
no la omisslone di atti d'uf-
ficio (328 codice penale) in re-
lazione al mancato invio al 
giudice tutelare degli elenchi 
trimestrali dei minbrl di anni 
otto; somministrazione di me
dicinal! guasti e di sostanze 
alimentari nocive (artlcoli 443 
e 444 C.P.) e, in taluni casi, 
abuso di mezzi di correzione 
(articolo 571 C.P.). 

Tutti gli istituti inoltre de-
vono rispondere del reato con-
trawenzionale previsto dallo 
articolo 665 C.P. per non esse
re in regola con la prescritta 
autorizzazione dell'ONMI a 
gestire un istituto per I'infan
zia o un asilo nido. 

Forse sara utile ricordare le 
pene previste da questi arti
coll del codice in base ai qua
li il pretore procede. Artico
lo 328: la pena prevista e fi
no ad un anno di reclusione. 
Gli articoli 443 e 444 del co-
dice penale (Chiunque sommi-
nistra medicinali guasti... di-
stnbuisce sostanze destinate 
a 11 'alimentazione pericolo-
se alia salute pubblica...) pre-
vedono la reclusione fino a tre 
anni; mentre il 571 prevede 
sei mesi di carcere se dall'abu-
so di mezzi di correzione deri-
va il pericolo di una malattia 
nel corpo o nella mente. Ma 
la pena pub arrivare anche a 
tre anni se si sono verlficate 
delle lesionl. 

Infine il reato della man-
cata autorizzazione: anche per 
questa violazione di legge la 
pena massima e di sei mesi. 

II pretore Infelisi ha infatti 
per la stragrande maggioran-
za dei casi la prova documen-
tale delle infrazioni: che gli 
elenchi non furono mai invia-
ti risulta inoppugnabilmente 
dai fascicoli del giudice tute
lare; che vi erano medicinali 
e alimenti scaduti e nocivi lo 
dimostrano le risultanze delle 
perquisizioni (centinaia sono 
state le scatole di omogeneiz-
zati scaduti prelevati in mol-
tissimi asili nido). Per non 
parlare delle autorizzazioni 
man can ti: questa circostanza 
e stata ammessa dagli stessi 
direttori di istituto. Probabil-
mente le stesse imputazioni 
saranno estese a quasi tutti 
i responsabili degli Istituti 
visitati dal pretore e dai ca-
rabinieri durante la gros-
sa operazione che ha visto im-
pegnati, venti giorni fa, con-
temporaneamente, piu di 14 
mila uomnii. 

D'altra parte sin dal primo 
momento, a botta calda come 
si suoi dire, gli inquirenti 
hanno detto che circa l'80°/o 
degli istituti convenzionati con 
l'ONMl erano irregolari e co
munque presentavano, nella 
gestione. deficienze gravissime. 

Le incriminazioni dl ieri di
mostrano che la percentuale 
non e Iontana dal vero. In 
ogni caso altre incriminazioni 
molto presto, si dice negli am
bienti giudiziari, verranno. Co
me si vede da queste conte-
stazioni restano fuori i reati 
commessi da qualche diretto
re o da qualche istitutore che 
si sarebbero resi responsabili 
dl delitti particolari a danno 
di alcuni minori. 

Ora, mentre l'inchlesta 
stringe 1 tempi e vengono alia 
luce particolari sempre piu 
sconcertanti e gravi sull'am-
ministrazione ONMI e sulla 
conduzione degli istituti (par
ticolari da noi ampiamente ri 
feriti nei giomi soorsi) e co-
minciata l'opera di recupero 
dell'ente e comunque di un 
certo sistema. 

Una nota di agenzia testual-
mente afferma: «Si e appre-
so che in prefettura si sta stu 
diando la possibilita dl istitui-
re nuovi organi di controllo 
per impedire il ripetersi di tn-
sti vicende come quella attual-
mente al vaglio dell'autorita 
giudiziaria, che ha messo a 
nudo. con una approfondita 
indagine, le condizioni talvol-
ta drammatiche in cui si tro-
vano i fanciulli abbandonati 
affidati ad istituti che tal vol 
ta operano senza neppure ave
re I'indispensabile autoriz
zazione ». 

Tra gli eufemismi e 1 «tal-
volta» profusi a piene mam 
nella nota si legge chiaramen 
te che, dopo aver lasciato che 
le cose andassero come sono 
andate. ora qualcuno e tra i 
responsabili di questa dram 
matica situazione, tenta di 
gettare il fumo negli • occhi 
dell'opinione pubblica promet-
tendo commissioni che non 
funzioneranno mai. come e ac 
caduto fino ad oggi Non si 
tratta di razlonalizzare questo 
carrozzone che e l'ONMl e la 
assistenza all'infanzia. ne di 
istituire commissioni non si 
sa bene organizyate come e 
con la parteclpaztone dl chi 
SI tratta d! sctogliere I'Opera 
si tratta dl mutare lndirizzo 
E se control!! devono essere 
fatti questo complto spetta 
agli enti local!, a! quali 1'assi 
stenza all'infanzia deve essere 
affidata. 
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Lettere— 
all' Unita: 

Costi c profitti 
nel settnre 
del cemetito 
Signor dlrettore, 

sul suo giornale del 20 scor
so 6 detto che certi nuovt ce
ment iflci, producono a 450 li
re al quinlale del cemento che 
a)t rlvendono a 700 od 800, 
per cut t sindacati trovano 
assurdo che si concedano au-
mentt di prezzo in merito. Po
co so su quel cementtfict e 
sulla esattezza di dette 450 li
re. Sono meglio in grado di 
parlare di quella venttna di 
ptecole cementerie che mar-
ciano a carbone anziche a naf-
ta e che con tenacia e tecnica 
avevano saputo anche esse 
tronteqglare un prezzo di ven-
dtta che, basti dire, e ancora 
quello del 1951 diminuito di 
136 tire, ma che ora. solo per 
via dell'aumento di quasi 11 
100 per cento subito dal co-
sto di tale loro parttcolare 
combustibtle, si ritrovano in 
pieno dlssesto. So anche pe-
rb, che nella generality del 
restanti stabilimenti italiani 
quelle 450 lire, specie oggi, 
appartengono all'utopia e che 
simile cifra se mat, non pud 
riferirsi che a particolari al-
tissime produzioni con le qua
li allora I'utopla risiede nel
la possibilita di conseouire i 
ricavt di 700 od 800 lire. 

II latto e che il prezzo pie 
d'opera del cemento e sem
pre quello della cementerta 
piu victna. anche se piccolo 
e la sua produzione e che 
questa merce gia a 100 km. 
di distanza costa con il tra-
sporto. quasi 150 lire di piu, 
per cui un qualsiasl fornito-
re deve ridurre il prezzo dl 
vendita in quell'ordine se nel
le vicinanze del suo cltente 
quella cementeria c'e. Sta pu
re il fatto inoltre. che un rag-
?io di mercato di soli 100 

m. per cementerie della mo
le indicata. e quanto mai ir-
risorio e che da questo sor~ 
ge la pih importante const-
derazione: poiche le altisst-
me produzioni costitulscono 
la difesa contro un indiscri-
minato contenimento dei prez-
zi ed hanno owiamente per 
risultato la rarefazione deqli 
stabilimenti. tirando tronpo 
la corda si ftnisce nel para-
dosso di favorire qli utili di 
quegli enormi complessi e di 
colpire invece proprio I'og-
getto della cura, doe il con-
sumatore. Basterd un esem-
pio. Se I'azienda che dtrigo 
dovesse cessare le forniture. 
il costo del cemento nel suo 
circondario salirebbe subito di 
oltre 100 lire tutte a vantag-
gio delle grandi cementerie 
periferiche. 

Sarebbe anacronistico oltre-
che immeritato lasciarci scorn-
parire dal mercato per osta-
colore, indipendentemente da 
quello generale. un aumento 
di prezzo di sole 4 o 5 lire 
sufficient! alia proposta cas-
sa conguaalio che. tempora-
nea, appunto consentirebbe di 
trasformarci sanando. la im
possible enorme disparita di 
costi in cui slamo precipitati 
per via del carbone. rispetto 
alle altre cementerie a nafta. 

Grato se vorra pubblicare, 
gradisca i mlaltori salutl. 

Ing. GINO JOVI 
(Sassoferrato - Ancona) 

Non vogliamo la scomparsa 
delle plccole cementerie. Se 
dovessimo proporci, di fron
te agli alti costi, la scompar
sa delle imprese arretrate, sa
rebbero del resto molt! i set-
tori (e le fabbriche) che an-
drebbero In rovina. Ma non 
comprendiamo perche il rin
novamento tecnologico si deb-
ba fare aumentando i prezzl 
o — come non si b mancato 
di chiedere e fare — compri-
mendo i salari. Oltretutto, 
quale garanzia c'e che i mag
giori ricavi del maggior prez
zo e del sottosalario siano 
reinvestiti In trasformazioni? 
E che siano sufficient! al rin
novamento tecnologico? II piu 
delle volte queste «soluzio
ni » st trasformano semplice-
mente In un potenziamento 
ulteriore dei gruppi gia for-
tl e, quindi, nella scomparsa 
a termine dei produttorl in-
dioendenti. 

Niente aumentl di prezzl, 
dunque, ma intervento pub-
blico diretto Der i plan! set-
toriali di sviluppo tecnologi
co. H PCI ha detto anche co
me- attra\pr«o o«»ani DubbH-
cl d'intervpnto che agiscano 
su basi di proerammi fatti 
alia luce del sole fregionall, 
per la piccola Industria). II 
caso deH'industria cementie-
ra, fomitrice di uno dei pro-
dotti fondamentali per lo svi-
lupoo dell'edilizia mibblica, e 
pero del tutto particolare. II 
settore e dominato da due 
gruppi monopolistic! il cui 
comportamento condiziona la 
ref>Hzzj»T''",',p dpi Droerammi 
della « casa come servizio so
ciale ». Piu volte 1 lavoratori 
del settore hanno chiesto la 
nazionali7zazione. Nella misu-
ra in cui matureranno vere 
scelte di riforma per l'edili-
zia, anche il ruolo dell'indu
stria cementiera nel suo com-
P1P«LSO nndrT r:p«^minato. 

Dovranno pagarc 
una Hoppia assicu-
razione sulle auto? 
Cora Unita. 

vorrei tare alcune conside-
razioni sull'nssicuraztone ob-
bligatoria svlle auto, camion. 
moto. ecc. e per la quale so
no anch'in d'accordo I stgno-
n dlngenti e azionisti delle 
asstcurazioni. hanno aid in-
malo delle circolari, perche 
non vengano rilascinte piu as-
sicurazinnt svlle patenti di 
giiida. anche te a mio mo 
destn qiudizio non ho trora 
to nella leage nesiun artico 
lo che fo rieta Questo. se 
andrti m por/o runl dire re 
galore molti miliardt a que 
sfi vignori. toabrndnlt dnlle 
tasche dello ocvte rhe tnrnrn 
F. mi *pieat> meoltn 

Uno che laiurn con un en 
mton vii: oronn n piu pic 
colo e notsirilp un nuto as 
sjrwro la potente neVn nhn 
drnta r>U' nlla e In viu pic 
coin ri ncntr/i nntnrilmrnte 
Sirrmno — almenn pet ora — 
nnn t potsihlle che una tola 
persona QUidi due nutomezzi 

nel medestmo tempo, e chia
ro che quando uno camnnna 
I'attro e lermo. e non pub 
nuocere a nessuno l/i stes
sa cosa pet chi ha una « Ape » 
e una « 5<M) ». una « 500 » e 
una a Vespa » o matocicletta 
(e un buon 90 per cento dei 
meccanici dt tutta Italia han
no assicurato la patente) 

Ora io mi auguro che non 
vada in porto questa tnizia-
tiva Mn snrA il caso che pu
re i nostri compagni depu-
tati vedano il da tarsi, per 
sventare questo gmsso colpo. 
Per ora torse pochi si sono 
accorti di questo. dato che la 
decorrenza tara da giugno. e 
cerchernnno di portare la co
sa di fronte al tatto com-
piuto. 

Vorret che tosse smontata 
questa grossa speculazione, 
che una persona sola deve 
paoare due Qs<iicuraziont. per 
circolare con un solo mezzo. 

Gradisci cordiali saluti. 
MARINA ARDENGHI 

(Siena) 

Quando Springer 
si « preoccupa » 
degli uccellini 
Caro direttore, 

non e degli uccellt in se che 
si preoccupa la Bild Zeitung 
di Amburgo quando scrtve 
che gli italiani li accecano per 
farli cavtar meglio. Quello 
che interessa al mlliardario 
Springer, suo padrone, e ri-
badire in testa at suoi letto-
rt che, tutto sommato, que
sti rompiscatole di emtgratl 
italiani non merltano poi tan-
ti riguardi se son capaci dl 
tanto. 

E' dtUictle, caro direttore, 
rendersi conto in Italia di 
quanto sia subdola, perfida 
questa campagna di stampa. 
Una stampa che, insensibile 
di fronte alle mostruositd 
senza eguali che sono state 
perpetrate a suo tempo in 
Germnnia, osa ancora sugge-
rire antipatia e razzismo con
tro chi, sputando sangue da 
mattina a sera, questa stessa 
Germania arricchisce. 

Ma non solo per tl miliar-
dario Springer c colma la mi-
sura di not emtgrati. Anche 
in Italia ognuno — qualunque 
sia il suo credo politico — deve 
una volta per tutte capire che 
non e con e per g/t Springer 
che vogliamo vivere e lavo-
rare, ma per not, per i no-
stri figli, per il futuro di tut
ti gli italiani. 

D. CHIETTI 
(Dusseldorf) 

La supplente 
ammalata 
passa in coda 
Signor direttore, 

alcuni giornt fa mi e giun-
ta una comuntcazione telefo-
nica della segreterla del ter-
so circolo didattico di Pavia: 
mancando una tnsegnante ti-
tolare. era il mio turno di 
supplenza. 

Certamente lei sa della con-
dizione in cui si trovano in 
Italia le supplentt elementa-
ri costrette a pregare (se so
no buone cattoliche come la 
scrlvente) che il Buon Dio 
quantomeno mandl una buo-
na malattia ad una titolare 
per poter lavorare qualche 
settimana. Ero stata esaudita 
— pensera lei — avevo ora 
una supplenza. Questa volta 
perb il Buon Dio oltre a fa
re ammalare la titolare aveva 
fatto ammalare anche me e 
mi trovavo costretta a rinun-
ciare, con quanta amarezza 
pub capirlo. a questa supplen
za. Paztenza. -ni dico. sara 
per la settimana prossima. Ed 
ecco invece che entra in bal-
lo Vart. 36 dell'OM. del 23 
marzo 1970, n. 101, protocol-
lo 1960/11 - DID. / / . cfte. se 
avra la paztenza di leggerml 
sino in fondo. vedra che ol
tre a me ed ai supplentl co
me me, interessa anche lei ed 
i suoi lettori. 

tGuardi signora — mi av-
verte gentilmente tl segreta-
rio — cfte se lei non accetta 
passa in coda alia graduato-
riaw. 

t Come in coda. — ribatto 
io — io sono ammalata e le 
manderb il cetiflcato me
dico*. 

« Mi displace — aggtunge di 
rimando lui — purtroppo c'i 
il nuovo art 35 dell'O M. ecc, 
ecc che dice che chi k am
malata passa in coda lo stes
so ». 

Passare in coda e un guaio, 
signor direttore, vuol dire fl-
nire di fare supplenze per 
questo spezzone di anno che 
rimane. Per il zero ncn e che 
st sarebbe lavorato molto. 
ma quelle ventl-trenta mila 
lire ai mese di media, fino a 
giugno, si voteva anche spe-
rare di portarle a casa. Che 
fare? Andare a scuola con 
tutto il febbrone oppvre ri-
nunciare alia supplenza e M-
chiarare chhiso Vanno di la
voro? Le confes30 che se foe-
si stata un po' piu in forge 
avrei scelto la prima via. pur
troppo invece ho dovuto sce-
Oliere la secondo. 

Ora io vorrei sapere. si
gnor direttore. da qualcuno 
dt quet soloni del ministero 
0 maaan addinttura da quel 
ministro Misasi che si da un 
aran da fare per sembrare 
pieno di buon a volonta. qua
le e il itqnrtcato di questo 
articolo. come si giustiflca, 
perche d stato fatto insom-
ma Esso a me pare sempli-
cemente aisnrdo E non solo 
perche viene a peooiorare 
nlteriormenfe la condizione 
dt questi tnttoprnletari della 
tcuola. e non solo perche 
aroltciramente diriene un 
prorrpdimentn pu-i,frn r>er 
nnalcnsn di cui il nunito nnn 
ha cnlnn fe rioe in malattia I. 
*nn tnnrnttiitto nt che mette 
»7 nor»rr> *iirmicT}te 'n questo 
rlilpmmn d' cnirirnzn prim-
*e In rntn tnmmhn dt Qitei 
in'il' dt *t#i hn pflrtHrnmen 
*P hi*nar*n OTJTJV^ tjndare n 
triirtln i i i ' in lnicnlc m'*"PT?rfO 
1 rewninnlici nltrp che la 
irnn*in tni'it? nnrhp quella 
*/>nli nlhrri' 

ntottnti tnlntt 
A GIACOMANTONIO 

(Pavia) 


