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Mentre le feghnl si appnstano a emanate leggl 

La richiesta proletaria 
di consumi collettivi 

Le lotte operaie impongono una svolta radicale nella definizione 
dei contenuti e dei cr i ter i tradizionali dell'assistenza sociale 

Si e vlsto in un precedente 
nrticolo (I'Unitd, 6 marzo) 
che l'attivita di assistenza e 
.servizio sociale deve, in una 
sua parte, prendere atto dei 
condizionamenti del rapporto 
capitalistico di produzione, e 
quindi del fatto che osistono 
soggetti incapaci di soddisfa-
re i propri bisogni mediante 
il reddito del proprio lavoro, 
come pure eslstono soggetti 
ai quali il rapporto capita
listico di produzione — nel 
suo processo camuffato di ac-
crescimento dell'armata di ri-
serva — rifiuta l'acquisto del-
la forza-lavoro. Occorrera 
dunque, per questa parte, de-
finire l'assistenza e il servizio 
sociale come complesso di at
tivita intese a soddisfare i bi
sogni di quei soggetti che 
iion possono soddisfarli me
diante redditi di lavoro (e be-
ninteso non hanno altri red
diti): sara il caso, per esem-
pio, di un bambino abbando-
nato, Poi saranno comprese 
nel quadro le attivita intese 
u soddisfare quei bisogni par-
ticolari che un reddito di la
voro normalmcnte non copre: 
e sara il caso, per esempio, 
di attrezzi speciali per muti-
lati o dei cani per ciechi o 
di biblioteche Braille, ecc. 

Occorre poi considerare le 
attivita intese a soddisfare 
quei bisogni normali cne una 
particolare caratteristica del 
rendimento lavorativo non 
permette siano soddisfatti 
mediante reddito di lavoro: e 
sara il caso, per esempio, di 
molti che attualmente sono 
ricoverati in ospedale psichia-
trico e possono lavorare, e 
in realta lavorano: ma la di
scontinuity di rendimento. la 
labilita delle forze, li danno 
come sconfitti in partenza sul 
mercato della forza-lavoro, e 
li condannerebbero alia di-
soccupazione, onpure a un la
voro sottopagato e a condi-
zioni miserabili di esistenza, 
j>e non esistesse una pubblica 
tutela a integrare il loro stan
dard di vita. Questi soggetti 
dovranno venire tolti dagli 
ospedali psichiatrici e pero 
non potranno essere abban-
donati a se stessi: l'ente pub-
blico potra fornire, per esem
pio, quello standard minimo 
di abitazione e di servizi che 
con una prestazione lavorati-
va irregolare oltre che squa-
lificata non saprebbero ga-
rantirsi. 

Pero bisogna andare oltre, 
e riconoscere all'assistenza 
sociale anche il ruolo di aiu-
tare t soggetti minorati ad ac-
quistare capacita di rendi
mento lavorativo: questa par
te dell'assistenza confina con 
il settore riabilitativo della 
medicina ma non si identifi-
ca con esso: il Servizio sani-
tario cerchera di riabilitare il 
malato. o l'infortunato, alia 
autonomia fondamentale del 
vivere (alzarsi, camminare. 
nutrirsi, pulirsi, ecc) . ma la 
.scelta di una professione a-
datta alle risorse di un sog-
getto particolare, e il prov-
vedere a che 11 soggetto pos-
sa apprenderla anche se le 
sue capacita di apprendimen-
to richiedono una didattica 
speciale, e compito dell'assi
stenza. Un infortunato che di-
venti cieco ricevera in ospe
dale le cure di riabilitazione 
che gli permettono di prov-
vedere a se stesso in casa o 
di camminare all'aperto; ma 
se per la soprawenuta ceci-
ta deve cambiare mestiere, 
dovra il servizio assistenzia-
le e non quello sanitario aiu-
tarlo a scegliere il mestiere 
nuovo, ad apprenderlo, a tro-
vare collocamento. Si dovra 
anche stabilire che l'assisten-
za sociale dovra aiutare i 
soggetti a trovare un lavoro 
adatto alle proprie capacita: 
oggi chi diventa invalido o 
fruisce di una pensione, o vie-
ne ricoverato, o deve adattar-
si. in base a disposizioni su 
un certo imponibile di mano 
d'opera costituita da invalidi, 
a posizioni improduttive, a 
ruoli umilianti perche inutili 
di « addetto all'anticamera», 
eccetera. Invece esistono in
validi che possono appren-
dere un nuovo mestiere. 
ed esistono anche invalidi 
che un nuovo m e s t i e r e 
lo hanno appreso: occorre 
aiutarli a trovare collocazio-
ne adatta; esistono amputati 
o paraplegici che possono e-
seguire benissimo lavori se-
dentari: pero la difficolta di 
recarsi al lavoro, molto mag-
giorc della difficolta di lavo
rare, impedisce che trovino 
occupazione. Anche questi so
no problemi dei quali deve 
occuparsi l'assistenza sociale. 

Sin qui, dunque, si vede 
come l'assistenza e il servizio 
sociale debbano essere intesi 
come complesso di attivita 
intese a soddisfare i bisogni 
di quei soggetti che non pos
sono soddisfarli mediante 
redditi di lavoro, o perche 
non possono lavorare o per
che il loro rendimento lavo
rativo e troppo basso o per
che i loro bisogni sono par-
ticolarmente elevati: inoltre, 
come complesso di attivita in
tese ad aiutare i soggetti han-
dicappati a migliorare le pro-
pne capacita lavorative e a 
trovare un'occupazione adat
ta alle proprie capacita. 

Ma, sin qui, l'assistenza so
ciale appare esclusivamente 
ricalcata sul carattere speci-
fico della societa capitalista, 
che collega il reddito al la
voro (caratteristica che per-
mane anche nella societa so-
cialista), e che mette i lavo-
ratori in concorrenza tra lo
ro cosl come mette in con
correnza tra loro i capitali
st!, creando condizioni «di 
mercato» sfavorevoli ad una 
certa parte di venditori di 
forza-lavoro. 

Ma il proletariato, con le 
sue lotte di soprawivenza, ha 
cominciato a creare nuovi si-
gnificati del termine «assi-
stenza e servizio sociale », si-
gnificati che si sottraggono 
alia logica economica del li-
vello di consumo legato al li-

vello di reddito e del livello 
di reddito legato al rendimen
to di lavoro, e che creano 
una dimensione nuova. Fac-
ciamo l'esempio della scuola 
materna, nata e diffusasl co
me strumento di aiuto alle 
madri lavoratrici, per metter-
le in grado di lavorare fuori 
di casa: a poco a poco si e 
visto come la scuola mater
na possa invece arricchirsi 
di contenuti non strumenta-
li al lavoro femminile ma fi-
nalizzati alio sviluppo del 
bambino. Tanto che oggi so
no molte le madri casalinghe 
che iscrivono i bambini alle 
scuole mat erne per finalita 
educative, per insegnare al 
bambino a vivere con gli al
tri, per sviluppare il suo sen-
so sociale e le sue esperien-
ze. Quella che era una neces
sita assistenziale del proleta
riato, quella che rientrava 
nella concezione assistenziale 
di aiutare tutti i soggetti a 
trovare un lavoro, e stata ri-
conosciuta come necessita e-
ducativa e si e strutturata in 
una struttura pedagogica. 

Sono accaduti fenomeni a-
naloghi. anche fuori dell'am-
bito delle necessita educati
ve: la refezione scolastica era, 
in origine, un modo di aiu
tare i bambini che a casa 
non possono ricevere un vit-
to sufficiente: e diventata poi 
un modo di approfondita so-
cializzazione del bambino, e 
ne fruiscono anche le fami-
glie benestanti. Le colonie e-
stive erano, in origine, un 
modo di aiutare i bambini 
dei lavoratori che i padri, con 
il loro reddito di lavoro, non 
potevano permettersi di por-
tare al mare: oggi invece il 

Sciopero 
della fame 

degli studenti 
ciechi di Genova 

GENOVA, 7 marzo 
Gli studenti ciechi dell'isti-

iuto genovese Davide Chios-
sone da oggi hanno iniziato 
lo sciopero della fame per 
protestare contro la situazio-
ne in cui sono ridotti da una 
politica scolastica brutale e 
paternalistica, dalla mancanza 
di servizi nella scuola, caren-
te soprattutto per quanto ri-
guarda l'igiene e per la sca-
dente qualita del vitto. Gli 
studenti ciechi di Genova so
no in lotta da settimane or-
mai e contro di loro si e mo-
bilitata con brutalita persino 
la polizia, scagliata in forze 
contro i ciechi nei giorni 
scorsi. 

II preside dell'istituto, dopo 
le ultimo manifestazioni, si 
era impegnato a non prende
re provvedimenti contro gli 
studenti ciechi, ma proprio 
stamane sarebbe stata allon-
tanata una ragazza cieca, in-
dicata come «sobillatrice» del
le ultime assemblee studen-
tesche. Inoltre sarebbe stata 
avanzata una minaccia di 
chiudere l'istituto anziche a-
derire alle umane e legittime 
richieste degli studenti ciechi 
ricoverati. 

problema e sentito non piu 
come problema economico, 
ma come problema di socia
lity: moltissimi ormai ricono-
scono che la vacanza con la 
famiglia e utile, b necessaria, 
e gradevole, ma che il bam
bino ha anche bisogno di una 
vacanza con i bambini, in or-
ganizzazioni create per lui, 
per i suoi particolari bisogni 
infantili. Considerazioni ana-
loghe valgono per i «dopo-
scuola», per le organizzazio-
ni del tempo libero, ecc. 

Si vede dunque come le 
lotte proletarie per la soprav-
vivenza costituiscano una ma-
trice di valori nuovi che di-
lagano, dalla classe proleta
ria, alle altre classi. Nasce 
cosl una nuova dimensione 
del servizio sociale, come 
complesso di attivita intese a 
soddisfare socialmente quei 
bisogni che la societa consi-
dera utili — non per ragioni 
economiche — di soddisfare 
in maniera sociale anziche at-
traverso i redditi individuali. 
Quello che si ohiede non e 
che ciascuno, col proprio red
dito, possa comprare o pren
dere in affitto una casetta al 
mare: quel che si chiede e 
che, oltre ai venti giorni di 
vacanza con la famiglia, nel
la casetta al mare presa in 
affitto dal padre, il bambino 
fruisca di una vacanza so-
cializzata. Nasce cioe la ri
chiesta di consumi collettivi, 
di un salario collettivo, se 
per salario s'intende la capa
cita di consumo piuttosto che 
la capacita d'acauisto; la ca
pacita di fruizione di servizi 
e non solo la capacita di ac-
quisto di merci. 

Bisogna definire dunque 
l'ambito deH'assLstenza e del 
servizio sociale prendendo co-
scienza non solo dei condi
zionamenti del rapporto di 
produzione capitalistico. ma 
anche dei significati che ger-
minano dalle lotte dei lavo
ratori. Dopo la fase storica 
in cui la beneficenza cristia-
na corrispondeva all'appro-
priazione della terra, dopo la 
fase in cui beneficenza e as-
sistenza corrispondevano alia 
espropriazione dei contadini 
e alia formazione del prole-
tario, dopo la fase in cui l'as
sistenza sociale era soltanto 
il tener conto, in una socie
ta fondata sulla vendita della 
forza-lavoro. del fatto che 
questa vendita non e sempre 
possibile e non e sempre suf
ficiente, sta nascendo una fa
se nuova: in cui l'assistenza 
e il servizio sociale contra-
stano la mercificazione, ten-
dono a socializzare una par
te del consumo. Questo cam-
biamento nasce sotto la spin-
ta delle lotte proletarie per 
la sopra-rvivenza quotidiana: 
dev'essere assunto a coscien-
za, e introdotto nella defi-
nizsMie teorica dell'assistenza 
e del servizio sociale, se si 
vuole che la legge di rifor-
ma, e l'attribuzione alle re-
gioni della capacita legislati-
va in questo camno, non co
stituiscano un limitarsi a rac-
cogliere, coordinare ^ e razio-
nalizzare le eredita del pas-
sato, istituti e patrimoni e 
concezioni empiriche, ma ab-
biano una piattaiorma da cui 
sia possibile uno sviluppo ve-
ramente innovatore. 

Laura Conti 

MILANO I pendolari del teppismo 

I CANI SCIOLTI DEI MSI 
Chi sono e quanti sono gli aderenti alle or ganizzazioni squadriste - II flusso di denaro - La 
carriera dei « gerarchi » e quella dei falliti -1 « moderati » e i « desperados » nel gioco delle parti 

Nan possiamo mangiare 
le pietre lunari 

Con questo motto, polemico n«i confront! della suddivision* della spesa pubblica, *i • svolta a Las 
Vegas una manifestaziona di disoccupati che protestavano per la cancellazione di 900 nominativi 
dalla liste dei sussidi. La manifestazione, che ha visto sfilare oltre 1200 persone, si • svolta pacific 
camente e non ha registrato incident!. (Telefoto ANSA) 

Prima del processo Basaglia quello al professor Cotti 

A giudizio uno psichiatra che turn 
le origin! social/ della malattia 

II procedimento mcrcolecli a Udine - II medico e accusato di violazione di domicilii? per aver occu-
pato assieme ai degenti il reparto psichiatrico delFospedale di Cividale per impedirne la chiusura 

DALL'INVIATO 
UDINE, marzo 

II rullo compressore della 
repressione e ormai arrivato 
agli ospedali psichiatrici. Piu 
esattamente, a quei medici 
che in un recente passato han
no tentato di liberare l'pspe-
dale psichiatrico dalla fosca 
immagine della «fossa dei 
serpenti», per fame un cen-
tro di recupero di cittadini 
— i « malati mentali» — che 
la societa vorrebbe escludere 
dal suo seno. 

E ' dei giorni scorsi la no-
tizia di un procedimento pe-
nale per «omicidio colposo» 
aperto nei confronti del prof. 
Franco Basaglia, gia direttore 
dell'ospedale psichiatrico di 
Gorizia. Basaglia e imputato 
per aver concesso una licen-
za ad un paziente il quale, 
appena giunto a casa, uccise 
la moglie. 

Quasi un preludio a quello 
che si proftla (per la notorie-
ta di Basaglia, dei suoi meto-
di, della sua straordmaria e-
sperienza goriziana, oltre che 
per l'assoluta singolarita del 
« caso ») come un clamoroso 
awenimento giudiziario, si a-
pre mercoledl 10 marzo a Udi
ne il processo contro il prof. 
Edelweiss Cotti, gia primario 
del reparto psichiatrico dello 
Ospedale civile di Cividale del 
Friuli, e tre altri suoi collabo
rator i. 

II bolognese prof. Cotti (as
sieme al dott. Leopoldo Tesi 
ed alle assistenti Andreina 
Bruni e Miranda Tusulin), e 
imputato di « violazione di do-
micilio aggravata n e d i n dan-

neggiamento aggravato ». Egli 
infatti si oppose, I'l e il 2 di 
settembre del 1968, alia chiu
sura del reparto. Dovette in-
tervenire la polizia per cac-
ciare a forza direttore, medi
ci, infermiere e pazienti. Alia 
estromissione violenta si ag-
giunse poi il procedimento 
penale che vede ora Cotti e i 
suoi collaboratori chiamati da-
vanti ai giudici sotto 1'accusa 
di volgari reati. 

Una comunita 
Come si e potuto giungere a 

tanto? Cotti era stato chia-
mato dairamministrazione o-
spedaliera di Cividale (domi-
nata, manco a dirlo, da espo-
nenti dc.) a dirigere il reparto 
psichiatrico. Era quello il pe-
riodo di maggiore notorieta 
dell'esperienza di Basaglia. In-
chieste televisive, articoli gior-
nalistici, fotoservizi sui roto-
calchi magnificavano — quasi 
per un senso di colpa per la 
situazione complessiva della 
assistenza ai malati di mente 
in Italia — l'ospedale psichia
trico di Gorizia: non piii can-
celli e catenacci, non piu ca-
micie di forza, i «malati di 
mente i» considerati — anziche 
individui da nascondere e da 
vigilare —, membri alia pari 
dei medici di una « comunita 
terapeutica » aperta e libera. 

Questo era l'aspetto diciamo 
cosl «esteriore» dell'esperi-
mento goriziano. Gia allora 
Basaglia viveva il dramma, 
la contraddizione del suo ten-
tat ivo di «liberare » all'inter-
no dell'istituzione ospedaliera 
cvgli individui che la societa 
invece a tutti i livelli conti-
nuava a riflutare e respingere 

e che dal contatto con la so
cieta riportavano quindi nuo
vi traumi e frustrazioni. L'o
spedale diventava cosi, anzi
che una tappa per reinserirsi 
nella societa, l'ultimo rifugio. 
Tutto cio non era noto al gros-
so pubblico. Cio che appariva 
era la «novita», il carattere j to, respinto, guardato con o-
avanzato, il generate (almeno 
cosi sembrava allora), apprez-
zamento dell'esperienza. 

Gli amministratori di Civi
dale pensarono probabilmente 
a questo quando affidarono a 
Cotti la direzione del reparto 
psichiatrico ospedaliero. L'o-
rientamento scientifico di Cot
ti era altrettanto netto di quel
lo di Basaglia. Egli rifiutava 
addmttura il concetto di « ma
lattia mentale ». Secondo que
sta impostazione non esistono 
i « pazzi ». ma degli individui 
ai quali la societa (a part ire 
dal suo nucleo piu elementare, 
la famiglia) provoca con le 
sue ingiustizie e contraddizio-
ni, motivi di conflitto, di soffe-
renza, di frustrazione, di di-
sadattamento. 

Da cio discende un metodo 
di cura che il prof. Cotti cer-
co subito di applicare a Civi
dale. I suoi pazienti non era-
no • ospedalizzati» nel senso 
tecnico della parola, cioe co-
stretti in corsia. Vestivano 
normalmente. Partecipavano a 
varie attivita sociali ed alle 
assemblee con i medici, di-
scutevano il proprio e gli al
tri ecasia. Circolavano libe-
ramente. In determinate ore 
potevano uscire, recarsi in 
paese. Avevano frequent! per-
messi per tomare in famiglia. 

Ma — come gia aweniva a 
Gorizia — era a questo punto 
che nascevano le difficolta 
maggiori: perche molto spes-

so un paziente che nell'ambi-
to della comunita ospedalie
ra ritrovava serenita, equili-
brio, fiducia in se stesso, ri-
tornava sconvolto dal contat
to con l'ambiente esterno e 
con la famiglia, perche qui 
continuava a sentirsi rifiuta-

stilita e sospetto. 
L* amministrazione ospeda

liera di Cividale comincib a 
most rare riserve e freddezza 
sempre maggiori nei confron
ti del reparto psichiatrico. 
Giunsero i primi richiami, le 
prime lettere. La liberta di 
cui gode\-ano i degenti «tur-
bava» 1'andamento di tutto 
l'ospedale. In paese non erano 
ben visti i « matti» che fre-
quentavano bar e cinema. Bi-
sognava cambiare indirizzo, 
modificare profondamente i 
metodi di conduzione. Inutile 
dire che Cotti e i suoi colla
boratori rifiutarono questi in-
ter\-enti. 

La polizia 
Cosi dopo pressioni e mi-

nacce prolungatesi per mesi, 
il 14 giugno 196R 1'amministra-
zione ospedaliera decideva la 
soppressione del reparto. Le 
conseguenze di tale notizia 
sui degenti furono gravissime: 
si verificarono regressi e peg-
gioramenti, esplosioni di cri-
si ansiose. Cotti e i suoi col
laboratori si sentivano pro-
fessionalmente e moralmente 
impegnati a non abbandonare 
quanti erano affldati nelle lo
ro mani, che avevano fiducia 
in loro. 

II prowedimento di chiusu

ra del reparto veniva impu-
gnato di fronte al Consiglio 
di Stato (ne risulta che vi sia 
stato finora un pronunciamen-
to), mentre si decideva di co-
mune accordo — primario, 
medici, assistenti, degenti — 
di resistere, di opporsi alia 
chiusura. La lotta continue* 
per due mesi e mezzo, fra dif-
fide, denunce alia polizia e 
alia Magistratura, proteste e 
interventi della stampa. Infi-
ne. nei primi giomi di set
tembre, 1'azione di forza della 
polizia. Ed ora, il processo. 

Come abbiamo visto, dietro 
a questo processo e'e ben al-
tro che un reato di « violazio
ne di domicilio». Come ben 
altro e'e dietro l'incredibile 
denuncia per «omicidio col-
poso» a carico del prof. Ba
saglia. Purtroppo, le crona-
che sono piene di delitti com-
messi negli ospedali psichia
trici, di omicidi compiuti da 
malati appena dimessi come 
«guariti». Mai per6 risulta 
si siano incriminati i medici 
che li avevano in custodia o 
che ne avevano dichiarato la 
awenuta guarigione. Con i 
processi a Cotti ed a Basa
glia si vuole colpire tutto un 
indirizzo della modema psi-
chiatria, quello che individua 
nei conflitti di una societa 
autoritaria, disumana e re-
pressiva, le radici delle u n a -
lattie mentali»: e che pone 
quindi come compito prima
rio quello della trasformazio-
ne di questa societa. La re
pressione colpisce questi me
dici, cosl come colpisce gli 
scioperanti dell'« autunno cal-
do H e gli studenti della con-
testazione: c nella sua logica. 

Mario Patti 

MILANO, marzo 
In un quartiere alia perife-

ria sud della citta e'e un grup-
po di fascisti arrnati: hanno 
un piccolo arsenate con pisto
le calibro 6,35 e 7,65 e anche 
un mitra inglese. Sono de
menti che hanno partecipato 
ad un corso di addestramento 
in una localita del Varesotto e 
che avrebbero I*H programma 
anche Voccupasione simbolica 
di una caserma dell'esercito 
a poche centinaia di metri 
dal centro di Milano. A quan
to risulta nessuno di essi e 
iscritto al MSI, ma e'e i/« di-
rigente missino che tiene i 
contatti tra questa piccola 
banda armata e i dirigenti di 
via Mancini. II MSI, con i 
suoi consiglieri comunali, pro-
vinciali, regionali, i suoi par-
lamentari, cerca dt mantenere 
una pur fragile parvenza di 
legalita, una maschera che, 
specie in questi ultimi tempi, 
c costretto a togliersi sem
pre piii spesso. La parte del 
«bravo», del teppista senzu 
finzioni, la delega — quando 
pub — ad altre organizzazio-
ni, filiazioni dirette della ca
sa madre, gruppi di «cani 
sciolti» apparentemente indi-
pendenti. Nel quadro delle 
or ganizzazioni della violenza 
fascista ci sono anche quelle 
che sono in polemica, in lot
ta con il MSI, al quale sono 
perb unite dal cieco furore 
antipopolare. 

II MSI, ovviamente, resta 
il centro di questo fronte del 
teppismo. A Milano cittd con-
ta circa duemila aderenti; 
duemilacinquecento ne conta 
in provincia. Recentemente e 
stata inaugurata una nuova 
sezione missina, in via San-
giorgio Abbondio, nella zona 
Sempione. La chiamano la 
« tredicesima » ma pare che 
la numerazione sia fasulla, 
perche, dopo che il MSI ha 
comprato la sede di via Man
cini, le sezioni sono state 
concentrate la. 

II settore 
degli 

studenti medi 
La piii nota delle organiz-

zazioni giovanili del MSI c 
senza dubbio la Giovane Ita
lia che conta, a Milano. cir
ca duecento iscritti, soprat
tutto studenti viedi e che si 
distingue nell'azione teppisti-
ca. Sempre nel settore delta 
scuola e'e da rilevare che 
mentre nella nostra citta il 
FUAN (Vorganizzazione fasci
sta degli studenti universita-
ri) conta poco o niente (pa
re che abbia una quarantina 
di iscritti), un peso maggio
re ce I'ha il gruppo ALFA, 
specialista in provocazioni e 
aggressioni contro il Movi-
mento studentesco, capeggia-
to da Franco Mojana e che 
agisce in direzione dell'Vni-
versita Cattolica. 

Ancora nel campo delta 
scuola, una organizzazione 
che in questi ultimi mesi, in 
coincidenza con la lotta de
gli studenti medi superiori, 
ha avuto una certa notorieta 
e il Comitato Tricolore la 
cui forza numerica e pres-
sappoco uguale a quella del
la Giovane Italia della quale 
costituisce un doppione, an
che se, negli atti ufficiali, cer
ca di differenziarsi in senso 
moderato. II segretario gene-
rale del Comitato Tricolore e 
Giorgio Muggiani. di 45 an-
ni. un repubblichino che mi-
litb nella Legione Pontida del
la Guardia Nazionale Repub-
blicana e, successivamente, 
nella divisione Etna. Assie
me a Domenico Leccisi par-
tecipb al trafugamento della 
salma di Mussolini. A pro-
posito del Comitato Tricolo
re e'e da rilevare che per un 
certo periodo di tempo ha 
cercato di reclutare atttvisti 
con un'inserzione pubblicita-
ria su un giornale parafasci-
sta milanese che diceva: 
nCercansi giovani di buona 
volonta». Seguira il numero 
di telcfono. Un giovane che 
si presentb si vide, appunto. 
offrire il «lavoro» di anda
re a distribuire malenale 
propagandistico per il Comi
tato Tricolore. Un'attivita 
* innocente» che poteta es
sere il prima passo verso im-
prese di altra natura. 

La CISXAL (il sindacaio fa
scista) c presente in poche 
fabbrichc (Innocenti. SNIA. 
Plasmon. ACNA e Autobian-
chii e la sua azione. per quan
to favorita dai padroni, vic-
ne efficacemente contrastaia 
dagli operai. 

II Comitato di difesa pub
blica. quello di Leccisi. c ri-
dotto a poca cosa~ una tren-
ttna di iscritti. isolati dal re-
sto dei neofascisti. Un po' 
piii folic le file delta CXR (Co-
stitucnte Nazionale Ricoslru-
zione) che ha un centinaio 
di iscritti c la sede in corso 
Buenos Aires. 

Alcune altre organizzazioni 
campano di «r redudsmo » co
me VUnionc combattenti (500 
iscritti). I'Associazione nazio
nale famiglie caduti e dumper-
si (150 aderenti), I'Unione na
zionale dispersi (160 iscritti), 
i Combattenti del MSI (pochi 
iscritti, pare che non supe-
rino i 300 in campo naziona
le), I'Associazione ex appar-
tenenti alia Milizia (qualche 
decina di aderenti capeggiati 
dal generate Marchesi). I'As
sociazione nazionale arditi 
d'ttalia (150 iscritti). I'Asso
ciazione ex combattenti ro-
lontari di Bir cl Gobi (40 
aderenti). 

Ci sono poi, come abbia-

vio detto, f cosiddetti «cani 
sciolti»: si tratta di dementi 
sbandati, parecchl espulsi dal 
MSI, picchiatori. Sono circa 
una ventina e prestano la lo
ro opera di violenti senza ba-
dare troppo all'organizzazio-
ne che richiede le loro pre-
stazioni. 

Oltre alle sedi del MSI (nc 
sono state aperte a Rozza-
no. a Sesto, Monza, Legnano 
e in altri grossi centri della 
provincia) c a quelle delle 
organizzazioni flancheggiatri-
ci, i fascisti contano su lo-
cali pubblici che servono da 
punti di raccolta, da base e 
anche su alcuni appartamen-
ti situati in diverse Z07ie del
la citta. 

Dove passa 
la via 

dei quattrini 
Questo discorso suite sedi 

dei fascisti ne introduce un 
altro: quello dei soldi. E' ri-
saputo che molto del denaro 
con il quale viene alimenta-
ta l'attivita del MSI in cam
po nazionale c sempre arri
vato da Milano o. comunque, 
e transitato per la nostra cit
ta. Ai tempi del segretariato 
del defunto Michelini, la lot
ta di Almirante per conqui-
stare la direzione del partito 
non sorti alcun effetto per 
un motivo fondamentale: Al
mirante non riusciva ad iri-
divtduare i canali attraverso 
i quali giungeva il denaro e 
che invece erano noti, oltre 
che a Michelini, anche al 
scnatore Gastone Nencioni, 
presidente del gruppo sena-
toriale missino e vero « boss » 
del fascismo milanese. In 
questi ultimi tempi i soldi 
che affluiscono al MSI soiw 
notevoUnente aumentati, sia 
a Milano che nazionalmente. 

I fascisti milanesi, come 
abbiamo detto, hanno com
prato la sede di via Mancini 
(pagandola un centinaio di 
milioni) e il denaro gira in 
abbondanza negli ambienti 
fascisti. A creare questo pe
riodo di vacche grasse con-
tribuiscono, a Milano, oltre 
alle consuete elargizioni degli 
ambienti industriali, anche 
numerosi, se pur modesti, 
contributi che provengono da 
un certo numero di esercen-
ti con spiccata inclinazione 
al « poujadismo ». 

Piu soldi e piu potere per 
chi tiene i cordoni della bor-
sa, e cioe Gastone Nencioni. 
II senatore missino e un tipi-
co rappresentante della de-
stra conservatrice reaziona-
ria, forcaiola, intermediario 
ad alto livello tra questi am
bienti impregnati di oltran-
zismo conservatorc e i teppi
sti. Apparentemente Nencio
ni e un moderato. troppo ric-
co e ben sistemato per con-
dividere i demenziali propo
siti dei « desperados » di Pe-
tronio. In effetti, lo stratega 
della violenza fascista mila
nese e lui. impegnato in un 
delicato gioco di equilibri per 
mantenere il potere. assicu-
randosi il sostegno dei «dM-
ri» senza lasciarsi coinvolge-
re in catastrofiche avventure. 

Abile maneggione. Nencioni 
lascia al deputato Franco 
Maria Servello e a Francesco 
Petronio la parte di barrica-
dieri preoccupandosi di far 
sapere. quando le cose si mct-
tono male, che lui non e'en-
tra. 

D'Gltra parte Servello. al 
quale i suoi amici-nemici 

missini rimproverano certl 
trascorsi non fascisti, appare 
chiaramente una flgura di 
second'or dine, frustrato nei 
suoi numerosi tentativi di en-
trare nei « grandi giri» (cosa 
che invece riusci, per un cer
to periodo, a Domenico Lec
cisi) c che. con la sua ele-
zionc a deputato ha probabil
mente toccato il vertice della 
carriera. Carriera che deve, 
per grandissima parte, al fat
to di essere il nipote di Di> 
Agazio, padrone del giornale 
fascista II Meridiano d'ltalia. 
HCCJ'SO negli anni successivi 
la Liberazione. «Protetto» 
da quel nome lo portarono 
avanti. ma si e fermato ab-
bastanza presto. L'ultimo cla
moroso insuccesso to ha re
gistrato qui a Milano il 23 
gennaio scorso. Come com-
missario straordinario della 
Fcderazione del MSI aveva 
indetto una grandc vadunu-
ta » spedendo circa quindici-
mila inviti bellicosi. La mat-
tina del convegno. al teatro 
Dal Verme si trovarono in 
800, compresi i « camerati » 
fatti affluire da altre provin
ce lombarde. 

Un altro che si e fermato 
presto e Francesco Petronio, 
che voleva assurgere a diri-
gente nazionale, a « MO?HO 
nuovo», e si e invece fatto 
« beccare » tre volte, proprio 
come uno dei suoi piccoli 
teppisti: nel marzo del '70 
durante I'attacco alia sede di 
un circolo ARCI di Brescia; 
davanti al liceo Manzoni di 
Milano e. infinc, il 29 gen
naio scorso, quando la « spc-
dizione punitiva » davanti al
ia Camera del Lavoro di Mi
lano fini per lui e alcuni al
tri teppisti all'ospedale. Tan
to flnilo che durante la se-
duta del Consiglio comunale 
di Milano (del quale. Petro
nio fa parte) in cui si discus-
se del teppismo fascista, ven
ue deploralo c Nencioni git 
impedi di parlare. 

Una « forza » 
nata da 

una debolezza 
Piii abile di lui, e forse an

che piii pericoloso, e Tom-
maso Staiti, di 37 anni, un 
nome che non e mai com-
parso nelle cronache della 
violenza fascista, candidato 
del MSI al Consiglio comu-
Jiale di Milano nelle elezioni 
del 7 giugno del '70. Staiti 
viene da Pavia. ha fatto un 
buon matrimonio e si sa che 
e uno dei dirigenti piii auto-
revoli del fascismo milanese, 
anche per quanto riguarda 
la ustralegia delta viole7iza». 
Ma, fino ad oggi, al contra-
rio di Petronio e sempre riu-
scilo ad evitare Varresto. il 
fermo e l'ospedale. 

Pochi dirigenti e nessuno 
di grosso calibro per un cen
tinaio di teppisti. In fondo, 
quel poco di forza che pub 
avere il fascismo milanese 
gliela da la debolezza dei ca-
rabinieri. della polizia e di 
certi settori della magistra
tura. la loro tolleranza, la lo
ro acquiescenza che diventa-
no complicity, frustrando an
che 1'azione di coloro che, al-
I'interno di questi stessi or-
gani dello Stato, vorrebbero 
difendere Vordinc repubbli-
cano. Un ordine che e stato 
energicamenle difeso dai la
voratori. dagli studenti, dai 
democratici. 

Ennio Elena 

// convegno regionale di /$eo 

I giovani dc per un 
maggior controllo 

democratico sulla TV 
« Eliminare i l condizionamento dei gruppi 
economic! dominan t i» - Opposizione ad 
ogni proposta d i rot tura del monopolio 

ISEO (Brescia), 7 marzo 

Al termine di un convegno 
dedicato alia ri forma della 
RAI. organizzato dal movi-
mento glovanile della DC lom-
barda e stato approvato un 
documento in cui si afferma 
«1'esigenza che venga realiz-
zata nella societa italiana una 
ampia e articolata democra-
tizzazione deH'informazione. 
eliminando il condizionamen
to dei gruppi economici do
minanti ». Nel documento si 
afferma anche «la validita 
del mezzo pubblico della RAI-
TV J» e si rileva che «la tesi 
contraria della privatizzazio-
ne di tale strumento porte-
rebbe inevitabilmente al ri-
proporsi in modo aggravato 
del condizionamento dei grup
pi economici capitalistic!». 
«Inoltre, la proposta di rot
tura del monopolio — e det
to ancora nel documento — 
serve a quanti finora hanno 
strumentalizzato la RAI-TV a 
fini di potere di parte per 
sfuggire a una riforma che 
nella sostanza garantisca a 
tutte le componenti spazi di 
liberta neU'utilizzazione delle 

comumcazioni di ma*>sa ». « II 
convegno d.c. ritiene — ag-
giunge il documento — che 
la riconferma del monopolio 
pubblico della RAI-TV deve 
costituire la premessa per 
una decisiva partecipazionft 
del potere politico al control
lo della gestione dell'azienda. 
A questo proposito. oltre ai 
controlli funzionali svolti dal-
l'esecutivo, occorre il control
lo politico del Parlamento at
traverso la commissione di 
vigilanza, cui si dovrebbero 
affidare piii ampi, diretti ed 
effettivi poteri in ordine al 
controllo dell'alta direzione 
dell'azienda ». 

II convegno d.c. propone 
tnfine «che nel quadro della 
riforma della RAI-TV parti
colare rilievo venga attribui-
to all'articolazione regionale, 
non come pura esigenza tec-
nico-funzionale, ma come scei-
ta piu idonea a favorire c 
sviluppare le varie diversifi-
cazioni della formazione cul-
turale del Paese ». 


