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Ricerca 
nucleare: 

ripresa 
la lotta 
per una 
nuova 

politica 
leri sciopero nel CNEN 
Previste altre astensioni 
Una lunga vertenza per 
il rapporfo di lavoro 
Gava vorrebbe subordi-
nare I'enfe nucleare ai 
gruppi industriali - Un 
documento delle cellule 
comuniste dei centrl 
della Casaccia e Frascati 

Con lo sciopero dl quattro 
ore effettuato leri in tutti 1 
centri di ricerca del Comita-
to nazionale energia nuclea
re (CNEN) — II lavoro e stato 
fermato alia Casaccia, a Fra
scati, a Bologna e nella sede 
centrale di Roma — 1 Iavora-
tori del settore hanno ripreso 
la lotta per sbloccare la ver
tenza sul rapporto di lavoro 
che si era arenata nelle trat-
tative dello scorso gennaio e 
per costringere la contropar-
te — CNEN e mlnistero del-
l'industria — a trattare sui 
contenuti della piattaforma ri-
vendicativa. Le segreterle na-
zionali del SANCGIL e del 
SIN-UIL hanno gia proclama-
to altre 6 ore di sciopero nella 
prima settimana di maggio e 
altre 8 ore nella seconda set
timana. 

leri mattina i lavoratori nu-
cleari dei centri della Casac
cia, di Frascati e quelli della 
sede centrale hanno manlfe-
stato vivacemente davanti al
ia sede del minlstero dell'in-
dustria. Proprio questo ml
nistero, e piu precisamente il 
ministro Gava che e anche 
presidente del CNEN, ha la 
responsabilita princlpale del 
fallimento della trattativa ini-
ziatasi con la medlazlone del 
mlnistero del lavoro e della 
profonda crlsl che investe il 
CNEN. 

In questa situazlone di gra
ve impegno per 1 lavoratori 
nuclear! e di tenslone politi
ca attorno al CNEN. mentre 
gll stessi lavoratori si pone-
vano l'esigenza di una piu am-
pia mobilitazione, le cellule 
comuniste dei due magglorl 
centri di ricerca nucleari (Ca
saccia e Frascati) hanno con-
giuntamente dibattuto I pro
blem! ed espresso il loro giudi
zio sull'attuale fase di lotta 
con un documento che ha su-
scitato vivo lnteresse nei la
voratori del CNEN. 

Nel documento si ricorda 
che da ormai II anni e aperta 
la vertenza per la definizione 
del rapporto di lavoro ed ora 
si va manifestando una cre-

- scente mcertezza per lo stes-
so posto di lavoro. «La crisi 
del CNEN. che si espnme sot-
to forma di una grave sotto-
utilizzazione del prodotto di 
lavoro e di ristagno delle at
ti vita, da un lato e la condi-
zione dei lavoratori dall'altro 
non sono indipendenti ma — 
sottolinea il documento comu-
nista — derivano dalla stessa 
matrice pohtlca. Dietro c'e il 
disegno reazionario di emargi-
nare 11 lavoro dl ricerca, nel 
quadro di una politica intesa 
a conservare 1'attuaie mecca-
nismo produttivo, basato sulla 
subordinazione al colonialismo 
tecnologico dei monopoli USA 
e sullintensificazione dello 
fifruttamento dei lavoratori nei 
posti di lavoro in tutto il 
paese ». 

Alia risposta negativa data 
ai lavoratori. che rivendicano 
un rapporto dl lavoro imper-
niato su nuovi contenuti de-
mocratici, si aggiunge, paral-
lelamente, I'inizmtivd del go-
verno in sede parlamentare. 
Cava ha fatto approvare. in 
sede referente. dalla commis-
sione industna del Senate, no-
nostante 1 opposizione comuni-
sta. alcuni emendamenti agll 
articoh 2 e 3 del disegno di 
legge per il riordinamento del 
CNEN che prevedono la 
«messa a disposizione » per 
l'industria di personate dello 
ente ed un contratto differen-
ziato e a tempo determinate 
per il « personate di ricerca ». 
In questo modo — sottolinea il 
documento — si tende «a far 
arretrare le lotte dei lavora
tori attaccando persino la si-
curezza del posto di lavoro 
C. tutt'al piu. a configurare 
l'ente in una specie di ser-
batoio di forza-lavoro al ser-
vizio delle forze capitalisti-
che ». 

I lavoratori comunisti dei 
centri nucleari della Casaccia 
e di Frascati denuncano la 
politica di repressione con cui 
si vorrebbe bloccare le lotte 
per le riforme social! e delle 
strutture economiche e riba-
discono la necessity per tutti 
1 lavoratori del settore nuclea
te di lottare per i seguenti 
obiettivi: 1) raggiungimento 
prioritario dell'accordo sul do
cumento rivendicativo presen-
tato nel novembre scorso; 2) 
definizione del rapporto di la
voro; 3) salvaguardia del po
sto di lavoro lottando sia con-
tro gli emendamenti Gava al 
Senato sia per una destinazio-
ne e utihzzazione dei prodot
to del lavoro e per una mag-
giore qualificazione dei lavo
ratori dell'ente nell'interesse 
generate del paese; 4) riven-
dicazione, assieme ai lavora
tori metalmeccanlci, di un 
piano globale del settore ter-
mo - elettromeccanlco; 5) ell-
•Blnazlone della politica de-

PALERMO INVASA DAI RIFIUTI 
Dietro lo sciopero dei netturbini u n o scontro fra i c lan democristiani 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 28. 

Esasperato dalle esalazionl e dal peri-
colo delle infezionl (Palermo e sepolta 
da quattromila tonnellate di Immondizle 
lasciate marcire sulle strade per lo scio
pero dl un slndacato giallo) qualcuno ha 
dato stanotte alle f lammi un cumulo di 
r i f lu t l in fermentazlone In via Principe 
Granatelll, alle spalle della centrallsslma 
via Ruggero Seltimo. 

Dalle strade le f lamme si sono propa
gate ad un deposito di apparecchiature 
fotograflche: 70 mlllonl di danni per un 
notissimo commerciante che ha commen
tator « Non mi sento di prendermela trap-
po con I'incendlarlo: I verl responsabill 
sono quelli che hanno determinato una 
simile situazlone ». 

Chi sono, e perche? Lo sciopero che 

da 10 glorni paralizza I'azienda munici-
palizzata per la N. U. e stato proclamato 
sulla base di rkhieste demagogiche non 
condivlse dalle tre confederazioni, da un 
slndacato c autonomo» creato da un in-
dividuo espulso anni fa dal PCI e dalla 
CGIL, che si e messo al servizlo dell'ex 
sindaco dc Lima Impegnato in un duris-
simo scontro contra II fanfanlano Gioia, 
capo della corrente che controlla II comune 
e che ha appena estromesso dalla giunta 
tutt i gli uomtni di L ima. 

L'avvio dello sciopero e appunto la 
« vendetta » di Lima contro i l clan fanfa
nlano. Che a pagare sia una intera cltta 
esasperata; che tutto questo serva ad 
allmentare — non casualmente, certo — 
una campagna qualunquista genericamen-
te antisciopero; e che inflne e soprattutlo 
700 mila palermitant siano praticamente 
alia merce di un capo-clientela proposto 
per II confino antlmafla (ma a cut la 

polizia non ha ancora revocato II porto 
d'armi), questo non interessa minlma-
mente ne I'uno ne I'altro gruppo di po
le re della DC palermitana che ha bisogno 
«dl risolvere "con ca lma" — annota 
stamane un osservatore insospettabile, 
" II giornale di Sicilia " — I suoi conf l i t t i 
intern! ». 

I poteri pubblicl sembrano non dare Im-
porfanza alia gravita di quanto accade. II 
prefetto e riuscito solo leri sera a c con
v inces » II sindaco a flrmare una richie-
sta di requlsizlone di 50 autocarri prlvatl 
da adiblre alia ripulltura delle strade. 

Dal canto suo la Procura della Repub-
blica ha iniziato un'azione penale contro 
II capo del slndacato « giallo ». Tra I'altro 
anche per iniziativa dei netturbini reagl-
scono al clima di Intimidazlone creato 
dall'c Autonomo» e partecipano attiva-
mente a un'operazione - bonifica che non 
e tale solo In senso materiale. 

Al processo parla la parte civile 

ESEMPLARI 
C0NDANNE PER 
I CARABINIERI 

T0RTURAT0RI 
L'arringa dell'on. Luberti - II clima delle 
caserme e i giornali che si leggono - «Non 
siamo contro I'arma ma contro chi forte 
della divisa viola i diritti dei cittadini» 

Altre arringhe della parte 
civile al processo contro i 
carabinieri di Bergamo, ac-
cusati di aver costretto con 
le sevizie 26 persone a con-
fessare rapine mai commesse. 

leri hanno parlato l'avvo-
cato Mimmo Servello e l'ono-
revole Franco Luberti. II pri-
mo ha dettagliatamente espo-
sto le prove che dimostrano 
in modo inconfutabile la ve
rita delle accuse mosse dai 
suoi rappresentanti ai carabi
nieri che li tennero per giorni 
senza mangiare e senza bere. 
L'intervento dell'avvocato Lu
berti e stato piu generale. Ha 
iniziato ricordando la sereni-
ta del dibattimento, la misu-
rata opera dei difensori di 
parte civile in un processo 
pur tanto drammatico, l'assen-
za di ogni enfasi accusatoria, 
il rispettoso interrogatorio de-
gli imputati. 

E' risultato, ha affermato 
Taw. Luberti, un quadro rac-
capricciante e doloroso di sof-
ferenze e di torture rese pos-
sibili da un metodo che ha 
fatto largo uso di frode e di 
violenza. 

Scontiamo in questo proces
so una serie di fattori nega-

Continua la deposizione della teste contestata al processo degli anarchici 

La Zublena defini come f ascisti 
i giudici che le dettero credito 

La lettera accusatoria della donna — In difficolta gli stessi magistrati che sinora non hanno sollevato 
dubbi sulla teste — In contraddizione anche il vice dirigente dell'ufficio politico della questura 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 28. 

Al processo degli anarchici, la 
accusa sta subendo una debacle 
che investe anche quei magi
strati che hanno accettato e 
avallato il delirio persecutorio 
di un personaggio come Ro-
semma Zublena. Proprio quei 
magistrati infatti vennero defi-
niti dalla supertestimone c i 
peggiori di Milano. fascisti. re-
sponsabili di abusi per cui oc-
correva deferirli al consiglio 
superiore della magistratura! >. 

Gia l'injzio deU'udienza 6 si
gnificative La Zublena si e ap
pena seduta Hi fronte alia corte 
che 1'avv. Piscopo si alza: 
«Al fine di valutare I'attendi-
bilita della teste, chiedo che 
vengano citati don Guido Stuc-
ehi e il prof. Giuseppe Chillemi; 
il primo perche riferisca come 
la Zublena. quand'era insegnan-
te alia scuola di Cavenago. 
avesse accusato i suoi alunni di 
compiere atti immorali fra di 
loro: il secondo perche dica se 
e vera che. avendo respinto le 
profferte della testimone, fu 
dalla stessa denunciato. con 
una lettera anonima al preside. 
come corruttore di alcuni al-
lievi...». 

La corte si riserva. Ma Pi
scopo insiste: « La testimone di-
chiard alia polizia che proba-
bilmente il Delia Savia e il 
Braschi avevano rapporti omo-
sessuali? Quail element! aveva 
per lanciare tale accusa? >. 

ZUBLENA — Avevo notato fra 
i due una grande amicizia e 
cosi pensavo che ci fosse della 
simpatia... Fu solo un giudizio... 

PISCOPO — Prego sigr.or pre
sidente di leggere il verbale 
reso dalla teste a Calabresi... 

11 presidente inizia la lettura: 
«II Delia Savia preferiva i 
maschi e aveva soggiogato il 
Braschi a tal punto da rendcrlo 
totalmente succubo... >. 

A questo punto il magistrato 
si interrompe: « Avvocato. ritie-
ne indispensabile leggere anche 
il scguito? Va bene, allora con-
Unui lei...». 

E Piscopo salvando il pudore 
del presidente. conduce a tcrmi-
ne la lettura: da un semplice 
disturbo del Braschi. la Zublena 
trasse deduzioni talmente oscene 
da non potcr essere qui ripetute. 

L'awocato prosegue: « In una 
lettera al giudice Amati, lei 
accusd l'imputato Norscia di es
sere un confidente della polizia 
ed altri cinque anarchici di 
aver " cantato "? >. 

ZUBLENA — Fu il Pinelli a 
dirmi che i ragazzi erano in ga-
lera perchd qualcuno aveva 
«cantato*; mi fece i nomi di 
due di Roma e di un certo Moi. 
che pcrci6 erano stati rilasciati. 
Scandalizzata. rifeni la cosa al 
commissano Allegra che si 
mostro molto sorpreso... 

Si leva l'a\-v. Spazzali. agitan-
do una lettera: «Vuol spiegarci 
il significato di questa cordiale 
missiva da lei inviata al dottor 
Calabresi? ». 

E la Zublena. piu che mai 
sicura nel suo delirio: c Avevo 

chicsto al commissario Allegra 

di recarmi ad Amsterdam per 
cercare la copia del volantino 
che l'imputato Norscia aveva in-
viato appunto ad una societa 
olandese ed all'editore Fel-
trinelli. Allegra non voile. 
Chissa. forse avrei scoperto 
cwalcosa suH'organizzazione ter-
roristica... >. 

Dal che e lecito dedurre che 
i poliziotti si erano resi perfet-
tamente conto delle condizioni 
mentali della teste. 

E' la volta dell'aw. Di Gio
vanni: «Mi domando come il 
giudice Amati abbia rinviato a 
giudizio il Faccioli solo per 
aver scritto dei volantini da la-
sciare sui luoghi degli attentati. 
e non abbia invece incriminato 
la teste che pure, per sua stes
sa ammissione. ricopio un mani-
festino pure destinato a " fir-
mare " I'attentato alia casa di-
scografica RCA... ». 

La risposta della Zublena e 
impagabile: «lo non ero una 
anarchical ». 

Interviene l'aw. Dinelli: «E* 
sua questa lettera. in cui affer-
ma che. essendo il processo po
litico, gli ordini arrivavano da 
Roma e i magistrati incaricati 
(e cioe il procuratore capo del
la repubblica. De Peppo. il so-
stituto Petrosino. il giudice 
Amati e il presidente di questa 
corte) erano i peggiori di Mi
lano. dei fascisti; che inoltre 
per porre termine agli abusi e 
alle irregolarita dell'istruttoria 
e strapparla dalle mani del dot-
tor Amati. occorreva fare un 
esposto al consiglio superiore 
della magistratura? >. 

E la Zublena imperterrita: 
c Certo. queste cose me le ave
va dette il Pinelli e io le ripetei 
al dottor Amati >. 

Torna alia carica l'aw. Pisco
po: «E' vero che lei invitd il 
Braschi a licenziare il suo pa-
trono perche di sinistra e ad 
assumere l'aw. Ungaro di Ro
ma (attuale difensore del Va-
lerio Borghese - N.d.R.) e cid 
per consiglio di un " volpone " 
della magistratura? Disse anche 
al Braschi che qualcuno di 
molto vicino a Saragat le aveva 
assicurato la scarcerazione? 

ZUBLENA — Non posso dire 
chi fosse il «volpone* perche 
occupa una carica nella magi
stratura. Quanto a Saragat. me 
l'ero inventato per invogUare il 
Braschi a dire la verita... 

II compagno Alessandro Curzi. 
allora direttore responsabile del-
l'c Unita ». conferma poi che il 
nostra giornale ricevette il rap
porto segreto dei colonnelli gre-
ci sugli attentati del 25 aprile, 
da fonti molto attendibili. 

Ed ecco sulla pedana il vice-
dirigente dell'ufficio politico. 
dottor Beniamino Zagari, che fa 
una magra figura. Infatti. dopo 
aver descntto l'ufficio politico 
come un padiglione di dehzie. 
dove di percosse nemmeno si 
parla. e aver negato 1'esistenza 
di uno schedario « politico » non 
riesce a spiegare come mai i 
suoi subordinati mostrasscro fo-
to degli imputati alia Zublena 
e ad altri testimoni. 

Pierluigi Gandtni 

Petrolio contro gli inquinatori 

SEATTLE (Washington) — La legge del fa-
glione i stata applicata (si fa per dire) con
tro la societa petrol if era Texaco da un gruppo 
dl giovani che lottano contro rinquinamento. 
La Texaco e accusata di non rispettare le 
leggi contro rinquinamento: addirittura, lu-
nedi scorso, il petrolic di una sua raffineria 
ha Invaso le strade di una cittadina. Ed ecco 
la risposta: olio per olio, giovani e ragazze 

hanno invaso gli uffici della Texaco e li han
no cosparsi di «grezzo». Molto curata in 
particolare I'azione negli elegant! pavimenti 
delle sedi dove operano i dirigenti. I danni, 
dicono, sono stati conslderevoli. Ma , obiettano 
gli inquinatori <r*occasione, nessuno calcola 
mai I danni che la Texaco provoca quando 
Inquina I'ambiente che circonda le sue raf
fineria. 

tivi che si sommano tra loro 
in un groviglio che non 6 
inestricabile e che ha spie-
gazioni precise. 

Vi sono indubbiamente ri-
tardi ed insufficienze nelle 
nostre istituzioni e piu anco
ra in chi le amministra. Co
me non considerare senza al-
larme quella pratica giudizia-
ria che ritiene ancora la con-
fessione il massimo risultato 
processuale perseguibile, da 
raggiungersi con ogni mezzo? 

E come non denunciare la 
arretratezza degli strumenti 
di indagine. l'inadeguatezza 
delle tecniche conoscitive. la 
incultura umana e politica di 
chi e preposto alia lotta con
tro la delinquenza? 

Basta scorrere, ha affer
mato l'aw. Luberti. le rivi-
ste che circolano nelle caser
me: c Tempo libera J>, « H Ca-
rabiniere *. « Pensieri Milita-
ri >. « L'Assalto » per render-
si conto — e gia solo i titoli 
sono tutto un programma — 
che dietro uno scialo di reto-
rica e di malinteso spirito di 
corpo mai si celano insuffi
cienze e carenze gravi. 

Gia questi sono i primi, 
grandi nemici di una indagi
ne serial 

E vi sono ancora gli ana-
cronistici regolamenti, il re
gime delle caserme. spesso 
scuole di violenza. ambienti 
in cui allignano frustrazioni, 
posizioni di subalterniU indot-
ta dalle quali ci si dovrebbe 
riscattare soltanto con un 
grande gesto o con operazio-
ni brillanti. 

II risultato non pud essere 
che un regime di incertezza. 
fonte di arbitri che si colle-
gano al carrierismo. alia ri
cerca disperata dell'encomio 
solenne, alia volonta di ben 
figurare dinanzi agli onnipo-
tenti superiori ed infine al-
l'autoritarismo della gerax-
chia. 

Se ai fatti presenti. ha con-
tinuato l'aw. Luberti. attese 
le loro dimensioni, si potra 
porre riparo con un processo. 
^ certo che dobbiamo medi-
tare, allarmati alle altre tan-
te deformazioni che pullula-
no nei cosidetti ambienti di 
giustizia. ai vizi anche ideo-
logici e cultural! che minano 
1'opera delicata e complessa 
dell'accertamento della ve
rita. 

Pensiamo ai casi oscuri e 
negletti che non vengono mai 
alia luce, ai fatti che si defi-
niscono con molta leggerezza, 
di minore importanza, ove 
torto e ragione. giustizia e 
ingiustzia, corrono sul filo di 
una divisione ambigua tra san-
ti e reprobi. buoni e cattivi. 
sulla base di pregiudizi. di 
preconcetti e di discrimina-
zioni. 

I tempi mutano perd. e sen-
tiamo non lontane quelle pro-
fonde modifiche di struttura 
capaci di relegare nel limbo 
dei ricordi il processo inqui-
sitorio e scritto. l'istruttoria 
segreta e tutto il resto. 

II nostra non k un proces
so a'l'arma dei carabinieri. ha 
esclamato Ton. Luberti. Spe-
culazioni sarebbero si. invece. 
affermazioni di segno contra-
rio che questa volonta ci vo-
Iessero attribuire e che noi 
non abbiamo. 

II difensore e passato poi 
ad una approfondita e detta-
gliata disamina degli atti pro-
cessuali sottoponendo all'at-
tenzione del tribunale la gal 
leria di sevizie e di torture di 
cui si macchiarono i Carabi
nieri di Bergamo in danno di 
semplici e onesti cittadini. 
€ rei confessi » di inaudite ra
pine. tutti assolti per non aver 
commesso il fatto dal G.I. di 
Torino. 

Tutta I'ultima parte dell'ar-
ringa dell'avv. Luberti 6 sta
ta spesa per mettere in luce 
i molteplici element! di ri-
scontro e testimoniale e medi-
co-!egale a fondamento delle 
accuse. 

Passando alia linea difensi-
va dei torturatori e stata mes
sa in evidenza la malafede, 
sono state sottolineate le fal-
sita, il non rispetto della legge 
processuale. la megalomania 
del maggiore Siani. il vitali-
smo incontrollato e le violen 
ze dei Carabinieri che fanni 
pensare ad essi piuttosto co
me a membri della Legione 
straniera che appartenenti al-
I'arma benemerita. 

L'accusa dell'on. Luberti si 
e conclusa con la richiesta di 
una severita esemplare. 

E' la macchina della giusti
zia, signori del tribunale, ha 
concluso l'aw. Luberti, che ha 
funzionato per 1'ingiustizia! 

Lettere— 
aW Unita: 

I miliardi sprsi 
per segregare 
i bambini minorati 
negli istituti 
Cara Unita. 

ho invlato all'on. Adriana 
Lodi la seguente lettera che 
gradlrei venisse vubbllcata. 

Cara onorevole, in una riu-
nlone di mvalidi promosaa 
dal PC! svoltasl giorni fa m 
una Casa del Popolo di Ft-
reme ho %avuto die lei alia 
Camera nel corso aetla di-
scussione per I'approvazione 
della legge per gli invaltdi ci-
vili aveva presentato un e-
mendamento per concedere 
anche alle famtaite aet mi-
nori di anni 18 un assegno 
mensile pari alia retta cor* 
risposta dal mlnistero delt'ln-
terno per il ricovero in istt-
tuto dei bambini abbandona-
ti II suo emendamento. mi 
e stato detto, non e stato ac-
colto dalla maggiorama par
lamentare governativa. II rap-
presentante del PCI che illu-
strava i contenuti della leg
ge. disse che era stato con-
cesso solo ai minori degli 
anni 18 totalmeite inabili 
(cioe non m grado di cam-
minare) un'indennita di ac-
compagnamento di 12.000 li
re menslll per poler frequen-
tare la scuola dell'obbligo o 
centri ambulatoriali. E ag-
giunse che dl quel provvedl-
mento presentato dal gover-
no come una grande conqul-
sta per le famiqlie degli in-
validl, avrebbero beneflciato 
in tutta Italia avpena un ml-
gliaio di famlglie. 

Sono un padre dl un ra-
gazzo di 10 anni completa-
mente paralizzato. e a scuo
la non pud andare. Se voles-
si mandare il bambino in un 
istituto me lo prenderebbero 
anche subito, ma io e mia 
moglie non ce lo mandiano 
perche per trlste esperienza 
sappiamo come sono assisti-
ti t ragazzi ricoverati in que
sti istituti. Nella rlunione tu 
anche detto che in diversi 
casi un ragazzo ricoverato in 
un istituto pub costare come 
retta al ministero dell'Inter-
no anche RO-70 mila lire al 
mese. Perche il governo non 
concede alle famialie che lo 
desiderano almeno quello 
che paga per tl ncovero dei 
bambini in istituto? 

Vorrei sapere infine se ri-
sponde a verita quanto fu 
detto sempre in quella riu-
nione. e cioe il ministro del-
I'Intemo nel presentare in 
parlamento H bllancto del 
suo dlcastero per I'anno 1970 
affermd che il settore della 
assistenza e dl rilevante in-
teresse generale. n solo in 
quanto I servizl e le aftlnita 
assistenziali concorrono a di-
fendere il tessuto sociale da 
elementi passivt e parassita-
rlp. 

LUCIANO BANDE1TINI 
(Empoli . Firenze) 

La compigna Adriana Lodi ha 
cosi rlsposto al lettore dl Em-
poll: 

Caro Bandettini. 
nella seduta della Camera 

del 16 marzo In occasione 
della discussione sulla legge 
per gli invalidi dvili il grup
po comunista ha proposto 
come emendamento 11 se
guente articolo aggiunttvo: 
« Alle famiglie dei minori di 
anni 18. mutilati ed invalidi 
civili, qualora 1 minori viva-
no in famiglia, e concesso un 
assegno mensile eguale al-
l'importo della retta corrispo-
sta dal Ministero per 11 ri
covero in istituto dei minori 
abbandnnati». Nell'illustrare 
I'emendamento ho sottolinea-
to alcuni aspetti che tendeva-
no ad interpretare le esigen-
ze delle tamiglie italiane. co
me la sua. che hanno ragaz
zi minorati gravi. Credo op-

ftortuno rlspondere alia sua 
etlera trascrivendo il testo 

stenografico dell'intervento: 
tt Con I'art. 17 viene con

cesso un assegno di accom-
pagnamento anche ai ragazzi 
che frequentano la scuola 
dell'obbligo. corsi di adde-
stramento o centri ambula
toriali. Ma, tn molte provin
ce la carenza e Vassema di 
corsi di addestramento o dt 
centri ambulaliriali e tale 
per cui dl tatto succederd 
che molli ragazzi non po-
tranno usufrmre dl tale be-
neflcio. E, per quei ragazzi 
che a causa dette loro gravi 
mtnorazioni non possono Ire-
quentare nessun corso che 
cosa offre questa legge dal 
punto di vista economico? 

tNon si pub rlspondere "ci 
penseranno le tamiglie". La 
grave minorazione di un bam
bino e infatti spesso causa di 
un aggravamento della situa-
zione economica della famt-
glia, in quanto un membro 
della famiglia dete rimanere 
a casa comunque per accudi-
re al ragazzo paralizzato. E 
questa diviene spesso una tra-
gedia. che finora abbiamo con-
siderato come una tragedia 
delta famiglia singola. ma che 
to prego dl considerare come 
una tragedia della nostra so
cieta. 

«Una soluztone per questi 
ragazzi esiste, ma e la peg-
giore che si pub dare a que
sto problema: tt ricovero in 
tstituto. In questa occasione 
non desxdero riaprire la que 
stione del ricovero dei minori 
tn istituto. Delle violenze e dei 
soprusi compiuti sui bambini 
negli istituti di ricovero si e 
occupata ampiamente la slam-
pa nei qiorni scorsi e se ne 
sta occupando anche la magi
stratura. Destdero verb occu-
parmi del piu grave atto dt 
violenza che si compie tut 
bambtni. prtvandoU del loro 
diritto alia libertd, nel momen-
to stesso tn cui U si ricovero. 

c Centinaia di miliardi • si 
spendono nel nostro Paese per 
isolare e segregare I bambini 
in Istituto: nulla, o quasi, si 
fa per atutore le tamiglie af-
flnche possono evitare il rico
vero dei bambtnt Nel caso di 
ragazzi che abblano gravi mt
norazioni, se la famiglia lo ri 
chtede. si interviene per rico 
verare. Tante leggi permetto 
no e aiutano le tamiglie a ri 
coverare i minori. II mtniste 
ro dell'lnterno spende la mag 
Qiorama del fondi a dispost 
zlone dell'asslstenza per paga
re rette dl ricovero. Con que
sto articolo aggiunttvo noi 

chtedtamo che quanto tl gover
no e disposto a pagare per H-
coverare t bambini sia invece 
eraaato alle tamiglie net evi
tare che si rtcorra al rico-
veto ». 

La maggtoranza ha respinto 
I'emendamento proposto dai 
comunisti. La retta che paqa 
il ministero pet il ricovero di 
bambini in Utituto e di lire 
1000 al giomo. 

Effetttvamcnte nella nota in-
tmduttiva al btlancio del mi
nistero degli Intemi del 1969 
e'era la «eauente trase « l.'as-
sistenza DUhblica ai bisngnosl 
racchiude In se un rilevante 
inreresse generale, in quanta I 
servizi e le attivita assistenzia
li concorrono a difenrtere il 
tessuto sociale da elpmenti 
passivi e parassitari ». Tale no
ta non e piu apparsa nei bi-
land successivi. ma di tatto 
I'orientamento del ministero 
degli Interni e del governo e 
rimasto lo stesso, come Van-
damento delta discussione sul
la legae degli invalidi civili ha 
confermato 

Cordiali saluti 
ADRIANA LODI 

(Deputato del PCI) 

Quando la 
« Roma » vinse 
Io scudetto 
Caro compagno Kim, 

da come hai scritto I'artico-
lo dell'11 aprile mi accorgo 
che non set affatto anziano. 
Percib sei scusato se non sai 
molto sulla « Roma». lo ho 
71 anni e sono simpattzzantp 
di questa squadra dalla sua 
tondazione. mi pare nel 1927 
o 1928- la Roma di itCampo 
Testaccio». per tntenderci, 
Ebbene. sappi che questa Ro
ma fu sempre ostegglata dal 
fascismo perche era la squa
dra del popolo e non dei Pa-
rioll: e come tale, antitasci-
sta. Non importa se il pre
sidente dt allora era Sacer-
doti, che fu pot defenestrato 
perche ebreo Un presidente 
dt tali socteta doveva obbli-
gatonamente essere in posses-
so della tessera del tasno 
L'importante e che t sostp-
nitori, i stmpatizzantt o ca 
me si usa dire i ttton era 
no antttascistt lo questo lo 
so bene ed anche > tixrtsti 
lo sapevano Alia Roma inzt 
il fascismo tece oprdere dpi 
campumatt 

Per cuncludere: la Roma to 
scudetto del '41 se lo conqut-
stb sul campo senza t Mussu 
lini ed i Monzeglio. tanto ptii 
che Monzeglio a quell'epoca 
non giocava piu nella Roma. 
ne tanto meno era t'allennto-
re. Questo e doveroso tar sa
pere at giovani e al Helemo 
Herrera. 

Spero che questa lettera sia 
pubblicata e grazie per Va-
scolto. Salutami tutti. 

MARIO PARAVAN1 
i • • (Roma) 

Vorrei solo dire cne io non 
ho scritto che la Roma vin
se lo scudetto dei "40-*41 per 
volonta di Mussolini: bo scrit̂  
to che non to so ma che ia 
voce — ammettiamo pure che 
fosse infondata — circolava 
gia da allora e che comunque 
e un fatto irrilevante rispet
to alia vicenda di oggi Anche 
di Monzeglio, non ho scritto 
che giocava nella Roma, ma 
che era in buoni rapporti col 
fascismo: della Roma era u-
no del tecnlci, di Mussolini 
uno dei a fedelissimi» Cib 
non vuol dire, naturaimente. 
che quella giallo-rossa fosse 
la squadra dei fascisti: Dro-
prio Derche — come senve 
il compagno Paravani. che 
ringrazio per la precisazmne 
— era la squadra dei quartie-
ri popolari (Kim ) 

Ringrazianio 
questi lettori 

Ci e tmpossibiie ospitare 
tutte le lettere che ci perven-
gono. Vogliamo tuttavia assi-
curare i lettori che ci senvo-
no e i cui scritti non vengono 
pubblicati per ragioni di spa-
zio che la loro collaborazione 
e di grande uttlita per t] no
stro giornale, tl quale terra 
conto sia dei loro suggeri-
menti, sia delle osservazioni 
critiche Oggi ringraziamo: 

Umberto TREZZI. Lido di 
Camaiore (« Nei vari mtniste-
ri si sprecano miliardi — co
me per le auto dei burocrati 
— ma non si trovano i soldi 
per aumentare le misere pen-
stont dei perseguitati pohtici 
anttfascisti; e quando vi e 
qualche piccolo aumento. pos
sono i mesl prima di averlo 
perche la burocrazia fa i suoi 
comodi»); Milvio CIANI Ro
ma (m Vent'annt fa il compa
gno Di Vittorio espose tn Par
lamento il piano economico 
della CGIL che prevedeva an
che la sistemaztone tdrogeolo-
gica del Paese. Dai governanti 
di allora si respinse quasi con 
scherno la proposto perche si 
constderava tccessiva la spe
sa: mille miliardi in 20 anni. 
Qualche membro t!i quel go
verno sara almeno arrossito 
assistendo ad una recente tra-
smissione televiswa in cut • 
stato detto che la sola allu-
vione di Firenze e costata 
quella cifra? *): Santo LENTI-
NI. Siracusa (che condanna 
duramente la TV che sulle 
drammatiche vicende del Viet
nam si fa sempre portavoce 
degli aggressor! americani); 
Arturo GIORGIO. Teramo; 

P.P., Milano; Francesco DO-
NINI. Santhia; Pasquale PAN-
NARI. Bologna; Aldo BOSA-
RI, Pordenone (m l fascisti ed 
t vari Valeria Borghese non 
sono da sottovalutare quali 
forze di provocazione; ma U 
vero pericoto i costituito da 
chi It flnanzia e U sostlene, 
dalla destra economica alia 
NATO »/; Giocondo PACELLA, 
Milano; Franca A.B.. Milano; 
LuigJ MARSILLI, Bottrighe; 
Marino TEMELLINI. Gaggio 
di Piano; Achille BERARDI, 
Ravenna ft Quando si rompe 
una gamba un giocatore dt 
oallone la TV dedica al tatto 
impi commentt. tntervistavdo 
media, tecntct sporttvt. pro-
tessori e hfosi Quando invece 
e morto il povero centauro An-
oelo Bergamonti. non ha sp-w-
so piU dl died secondl net te-
legiornali *); G. V.. Milano. 


