
PAG. 6 / c r o n d c h e ! U f l i t cL / marfecn 1 gtugno 197f 

Mentre il centro-sinistra 

si trascina di crisi in crisi 

I problemi 
di Venezia 

si aggravano 
Dopo I'uscita del PSI dalla giunta, DC e so-
cialdemocratici, seppur in minoranza, non 
si sono dimessi - Duecento miliardi che ser-
virebbero a poco, se non si cambia politica 

La DC cerca dl presentarst 
agli elettori che 11 13 giugno 
voteranno In citta come Ge-
nova. Roma, Foggla. Barl e 
in tutta la Sicilla come il Par-
tlto capace dl garantire l'or-
dinato svlluppo del paese. 

E' glusto dunque che so-
prattutto in queste settimane, 
la pretesa del partito di Co-' 
lombo. e dl Forlani sia sotto-
posta ad una verifica concre-
ta che lnveste non solo il 
bilancio del Governo nazionale 
a direzlone democristlana, ma 
anche quello delle erandi cit
ta nelle quali la DC. ha avu-
to responsabilita amministra-
tiva preminente. 

Molto si e gia detto delle 
vergogne e delle vlolenze che 
hanno contrassegnato il go
verno democrlstiano a Paler
mo o a Roma, che tutti gll 
Italian! sanno ormai essere 
esempi clamorosl di disordine 
amministratlvo e politico. Ma 
esistono altri esempi di com-
pleta bancarotta delle ammi-
nistrazioni dirette dalla DC. 
dl fronte ai problemi dello 
sviluppo di grandi citta. che 
ci sembra debbano essere me-
glio conosciuti per una corret-
ta valutazione del vero bilan
cio della DC. La vicenda di 
Venezia, una citta delle cui 
difficolta gravissime si e par-
lato in molte sedi nazlonali e 
internazionali merita in questo 
senso una attenzione partico-
lare. 

Qui l'amministrazione co-
munale di centro-sinistra si 
trascina ormai da diversi me-
si in una crisi, la cui solu-
zione appare tutt'altro che 
semplice o prossima. La DC 
e il PSDI dopo I'uscita dalla 
Giunta del PSI non si sono an-
cora dimessi e. pur essendo 
minoranza. bloccano tutta la 
situazione con la pretesa di 
imporre una ennesima riedi-
zione del centro-sinistra. che 
appare ormai superato netta-
mente. sia nella coscienza del 
lavoratori e da una forte spin-
ta unitaria di vast! strati de
mocratic!. sia dalla diment"'o-
ne assunta dai prob'emi stes-
si della citta. che non sono 
contenibili ne tanto meno ri-
solvibili. all*interno della im-
postazione modern^ o delle 
defatiganti mediazioni del cen 
tro sinistra. 

La D C e 11 P.S.D.I. e in 
generale lo schieramento mo
derate e conservatore sono 
ormai incapaci di assicurare 
un governo alia citta. ma ooe-
rano nello stesso tempo per 
impedire che si avvii la for-
mazione di una nuova dire-
zione fondata su una vigoro-
sa politica rlnnovatrice che 
poggi sul consenso delle mas
se e che presuppone un nuovo 
ruolo di tutte le forze di sini
stra. 

Da questa contraddizione. 
tuttora insoluta. hanno tratto 
origine ieri le lentezze i ritar-
di le soluzioni sbagliate. e og-
gi la paralisi. II non governo 
della citta. l'acuirsi dramma-
tico dei suoi problemi matura-
ti in questi anni in conseguen-
za del tipo di sviluppo mono 
polistico che anche a Venezia 
si e favorito e sostenuto Men
tre la spesa pubblica — quasi 
cento miliardi — era divorata 
dallo sviluppo del polo di Mar-
ghera. i problemi di Venezia 
e del suo territorio si aggra-
vavano. All'incuria. si aggiun-
gevano 1 nuovi laceranti squi-
libri generati dallo sfrutta-
mento monopolistico dentro e 
fuori delle fabbriche, dalla 
congestione. dagll inquina-
menti: il centro storico lascia-
to in un pauroso abbandono. 
decine di migliaia dei suoi 
abitanti espulsi. aggravati I 
pericol! alia sua stessa so-
prawivenza fisica: Mestre 
cresciuta come un agglompra-
to — oltre duecentomila abi
tanti — di case e di uffiei. 
senza servizi. aree verdi. cen-
tri social!, con poche scuole 
con oltre duecento chilometri 
di strade blanche; il resto 
della provincia colpito dallo 
spopolamento. dalla crisi delle 
campagne. dai Drobl*»m' con 
nessi. dalla pendoiarita di mi
gliaia di lavoratori. 

Al limite 
della rottura 

Sono questi i problemi giun-
ti al limite della rottura. che 
non ammettono p:u ne la vec 
chia politica ne rinvii. Non lo 
consentono le lotte dei lavora
tori in atto. la crescita di una 
nuova coscienza democrati-
ca di vasti strati intermedi. 
Tallarme stesso che e cre-
sciuto in Italia, e anche oltre 
per la stessa difesa fisica di 
Venezia. Ma le class! domi
nant e il blocco di potere 
che si raccoglie attomo alia 
D.C. non vogllono camb:are 
strada; e mentre a M-'-ghera 
si attacca 1'occupazione e si 
tenta di ripristinare e di ac-
centuare il potere e lo sf mtta-
mento padronale sui lavorato
ri. mentre a Mestre non si 
avvia nemmeno il orimo pas 
so di una opera rlparatrice, e 
venuto alia luce da parte del 
Governo o di alcuni suoi mi
ni sten un progetlo •* legge 
speciale «per la salvez^i di 
Venezia »; si parla di una spe 
sa di duerentocinquanta mi
liardi. Ferrari A" ± e tutto 
lo staff doroteo ree--n«^oa. di 
tutte le scelte del passato. 
assumono 11 ruolo dl benefat-
tori, e Montanelli sul Corrtere 
della Sera se ne fa accantto 
prooagandista. Ma non e dif
ficile supporre che. come ieri 
1 miliardi sono andati alia Me-

stedison di Marghera. oggi. 
almeno in buona parte, an-
drebbero ai eruoo' f'r"'"zIari 
Itnliani e <=t"nJp-i p*>° g'a 
hanno avviato 1 primi passi di 
una e n o w speculizione su 
Venezia che pomr>n-t»'-"bhe 
una iiit°»-'nr» *»cni|i<;'o"» di ce-
tl popolari e intermedi e un 
altro colpo al tessuto econo-
mico e rivilp. al ruolo che la 
citta pud e deve assolvere nel 
Veneto e nella vita neonate. 

Non e a n s o infatti che nel 
progetto di lpqge che si cono 
see non si fa parola di una 
nuova onHfipa rfp"i c"sn e dD' 
suoi! urb»"!. vnr< si fa (,nnrf> 
al necessario nuovo ruolo di 
intervento di controllo e di 
pronr,pfa r*n «"-*•' J- ' -
pubblico. addirittura in aDerta 
contraddizione con la stessa 
legge approvata recentemente 
alia Camera. 

Politica 
riformatrice 

E non e un caso. ancora 
che tutto il proopt'o tpnda ad 
accentrare i poteri di inter
vento su Venezia. in una serie 
di organi burocratici dello Sta-
to. escludendo ogni reale po
tere democratico non solo dei 
cittadini e delle loro organiz-
zazioni ma persino dei comu-
ni e in parte della stessa Re-
gione. 

Eppure non e difficile capi-
re che proprio Venezia notreb-
be essere l'esempio dl una 
nuova politica per ie citta. Per 
quello che Venezia rappresen-
ta per la regione per I'ltalia 
e per il mondo. non e'e dubbio 
che essa deve essere salva-
guardata e sviluppata e che l 
mezzl da investire da parte 
della collettivita non possono 
che essere notevoli; ma pro
prio per questo si giustifica 
ancor meno il fatto che a go-
derne debbano esserp pochi 
privati. monopolisti o soecula-
tori. o qualche visitatore di 
lusso; non si capisce perche 
a Venezia non si debba anda-
re verso la decisa estens'one 
della proprieta e dell'uso pub
blico del patrimonio edilizio 
e delle aree e non certo nei 
confronti dei piccoli proprie
tary di chi possiede la casa 
che abita o il laboratorio in 
cui lavora; non si capisce. 
perche non si debba andare ad 
una difesa ed a un risanamen-
to di Venezia che voglia dire 
anche e principalmente rico-
struzione di un tessuto sor:a!e 
economico, civile per i citta
dini veneziani e non riduzione 
a museo o a luogo di pura 
visita turistica. 

La verita. e che. riorotM 
gruppi finanziari. Corriere del
la sera ecc. della salvezza di 
Venezia. si fanno un alibi: in 
realta essi vogliono preserva-
re una linea politica, un bloc
co di potere. precisi interessi 
del prof-tto e della speculazio-
ne; tutto quello insomma che 
gia ieri ha aggravato i mali 
di Verezia come quelli delle 
altre citta. e state aH'origine 
dei disastri del Vajont. dei-
l'alluvione di Genova o del 
sacco di Agrigento. Salva-
guardare Venezia e necessario 
e possibile solo attraverso la 
affermazione di nuovi indiriz-
zi di politica economica e 
sociale che assumano come 
effettivamente preminenti i 
valori del suo lavoro assier^e 
a quelli peculiari della citta. 
della sua storia. del suo pa
trimonio di civilta. Per questo 
e necessario una svolta pro-
fonda nella direzione politica 
del Paese e della Citta E la 
alternaMva non e nemmeno a 
Venezia. tra la linea m^^e-
rata e di destra dei dorotei. e 
Ie cautele o le impotenze di 
certe sinistre dc che fini-
scono per essere succube e 
subalterne e per esaurirsi nel 
fare da bersaglio alle predi-
che e alle accuse interessa-
te di qualche g:ornaIe padro
nale; e non e piu pensabile 
che una alternativa r- =a na-
scere da misurati s«—*^^pn»i 
di equiiibri all'interno di un 
logoro schieramento di centro-
sinistra Se si vuo'e battare la 
conservazione e H rnn^-ir^'i-
smo. sconfiggere le spinte 
eversive di destra. uscire" dal
la paralisi e dai d:=o"*!->*». bi-
sogna operare spostamenti po
litic! di fo~J'-» imr's-'h:!! *°n 
za la sconf'tta dHl'attu^'p li
nea della DC. bisogna awia-
re corp*»?'n«^mente una pol:-
tica riformatrire che si fonii 
sulla class* * operaia e sulle 
masse popolari. sui loro pro
blem!. Ie loro lotte. le loro 
organizzazioni e quindi su un 
nuovo rapporto con le forze 
di sinistra e prima di tutto 
con ii nostra partito che an
che a Venezia ancor piu alia 
luce dei fatti di oggi si con-
ferma come la forza che ha 
saputo eogliere il senso dei 
process! in atto e Indicare so
luzioni ai gravi problemi del
la citta. 

Una alternativa di rinnova-
mento capace di affrontare e 
risolvere questi problemi. di 
costruire un nuovo. dinamico. 
ordine democratico nella citta 
e nel paese esiste anche a 
Venezia e passa per questa 
strada di nuove conveigenze 
a sinistra. Su questa strada 
i comunisti sono impegnati a 
portare tutto 11 loro contribute 
di cui nessuna forza democra-
tica e di sinistra pu6 negare 
ormai il carattere decisivo e 
indispensabile. 

. Rino Serri 

Battaglia a Tokio fra giovani e polizia 

I giovani giapponesi hanno dato vita 
ancora una volta a una grandiosa mani-
festazione per la pace. Domenica scorsa 
a Tokio, migliaia di giovani e di ragaz-
ze, appartenenti a movimenti di sinistra, 
hanno protestato contro la recente flrma 
di un accordo fra il governo giapponese 

e quello americano che allontana nel 
tempo la restltuzlone dell'isola di Oki
nawa al Giappone. L'isola, com'e nolo 
e stata trasformata in una gigantesca 
base militare USA. La polizia giappo
nese ha tentato piu volte dl stroncare 
la manlfestazione ottenendo come risul-

tato una serie di violentissimi scontri 
con I giovani al termine dei quail 97 
agent! sono rimasti fer i t i . Fra i giovani 
si sono veriflcati 281 arrest! e un alto 
numero dl ferit i . I manifestantl, come 
mostra la telefoto, hanno affrontato la 
polizia muniti dl elmettl sui quali era 
dipinto il simbolo della f a k e e martello. 

Piii di 1000 
compagni 
a Mosca 

in sei mesi 
Sono attivisti, d i f fu
sed e dirigenli di par
tito - Incontri coi lavo
ratori sovietici 

• ' MOSCA, 27. 
Piii dl mllle compagni Ita

lian) sono giunti, dall'iniiio 
dell'anno ad oggi, a Mosca 
con I viaggi organizzati in 
occasione del cinquantesimo 
annlversarlo della fondazlo-
ne del PCI. L'lniziatlva -
che ha preso avvlo il 4 gen 
nalo — ha Incontrato sem-
pre piu vaste adesloni prev 
so tutte le sezloni del par
tito: glungono cosi a Mosca 
ogni settimana gruppi dl at
tivisti, dirigenti, diffusorl 
deU'Untta che hanno la pos-
sibllita di visitare non solo 
la capitale, ma anche di in-
contrarsl nelle maggiorl fab
briche con gli operal e con 
i dirigenti tecnicl, politic! e 

sindacali, e con gli Iscrltti 
dell'Assoclazione URSS-ltalia. 

Nel prossimi meil — se-
condo I programmt appronta-
tl da! compagni che dirigono 
I'attlvlta del gruppi con la 
collaborazlone • dell'c Italtu-
rist » — le delegazloni avran-
no la possibilifa dl discutere 
con I dirigenti e I lavoratori 
di alcuni colcos della regione 
dl Mosca. Ieri, intanto, la 
delegazlone che si trova at-
tualmente a Mosca ha avuto 
un lncontro politico di par-
tlcolare interesse con un 
gruppo dirigente del ccmitati 
rlonall del PCUS ed ha vi-
sltato inoltre la tipografia 
delle « Isvestia >. 

c. b. 

Lettere— 
all9 Unitec 

Tra i segretari confederali ed esponenti di PCI, PSI, PSDI, PRI e DC 

Discusso in televisione il problema 
del rapporto tra partiti e sindacati 
Lama: « La crescita di potere delle organizzazioni sindacali non pub avvenire a danno dei compiti dei partiti 
e delle istituzioni» — II compagno Di Giulio afferma che al positivo processo di unita sindacale deve corri-

spondere anche un processo unitario fra le forze politichs interessate alle riforme 

23 i cadaveri recuperati 

Altri corpi 
nel frutteto 
della morte? 

L'accusato, mediatore di manodopera, conti-
nua a proclamarsi innocente 

YUBA CITY. 31 
Lo scenffo della contea Sutter. Roy Whiteaker. e 

talmente convinto che ci siano altri cadaveri nel ma-
cabro frutteto di Yuba City che ha deciso di chiedere 
alia vicina base aerea l'invio di apparccchi militari mu
niti di fotocamere con pellicola infrarossa. sulla riva del 
fiume Feather, ove fra piante di pesco e di susino sono 
gia stati trovati ventitre cadaveri, in fosse poco profonde. 

Ieri. non sono stati trovati altri corpi. per qlianto 
gli agenti dello sceriffo abbiano perlustrato un vasto 
tratto dei e f rutteti della morte ». con apparecchiature in-
frarosse e strumenti cercametalli. In ogni modo Whi
teaker e persuaso che non si sia arrivati alia fine del 
macabro compito Bisogna far presto perche le acque 
del Feather vanno salendo. e potrebbero inondare gli 
orti bloccando per vari mesi le ricerche. La ricogmzione 
fotografica agli infrarossi da parte deilaviazione mili
tare. ha detto. permetterebbe, come e noto. di rilevare 
le depression! di terreno e Ie foglie morte. 

Intanto Juan Corona, il trentasettenne mediatore di 
manodopera agricola arrestato perche indiziato di avere 
compiuto Ie uccisioni (e accusatc di aver ucciso dieci 
uomini, ma il numero sara probabilmente modificato. si 
dice a Yuba City, dopo le ulterior! scoperte di corpi). 
e stato trasferito dalla prigione di Yuba City, ove era 
stato isolato in una cella del reparto femminile perch6 
fosse lontano dagli altri cinquanta detenuti. a un car-
cere di Marysville. a tre chilometri di distanza sull'altra 
sponda del Feather. ET una prigione piu sicura, hanno 
spiegato Ie autonta. 

L'onundo messicano (che anni fa era stato ricove-
rato tre mesi in ospedale psichiatrico come schizofreni-
co. poi dichiarato guarito e deportato nel Messico quale 
immigrante il legale) e stato visitato in carcere dalla ma 
dre, dalla moglie e dai fratello Ha mangiato di buon 
appetito bistecca, patate e granturcn II capitano Willard 
Waggoner lo ha definito «un prigioniero modelloa. 
II dlfensore dufficlo Roy Van Der Heuvel ha fatto sa-
pere che nell'udlenza di mercoledl il suo cliente si di-
chiarera non colpevole. Corona ha detto di non potersi 
permettere un avvocato e per questo • gll e stato asse 
gnato un legale d'ufflcio. _ : 

S* I* 

II problema dei rapporti fra 
partiti e sindacati e • stato, 
ieri sera, al centro di un in-
teressante dibattito organiz-
zato dalla rubrica televisiva 
Slasera parliamo di..., al qua
le hanno partecipato i segre
tari general! della CGIL. com 
pagno Lama, della CISL, Stor-
ti e 'dell'UIL. Vanni, e. per i 
partiti. il compagno Di Giu
lio, Pietro Longo del PSDI, 
Caldoro del PSI, Compagna 
del PRI. Arnaud della DC. 

II «moderatore ,̂ Vittorio 
Gorresio, ha introdotto la di-
scussione ponendo un quesi-
to: e vero che i sindacati. in 
questi ultimi anni, hanno con-
quistato un c potere eccessi-
vo nella vita del Paese, a sea-
plto dei partiti >? 

I dirigenti sindacali hanno 
risposto. concordemente, che 
i sindacati non intendono oc-
cupare lo spazio dei partiti. 
« Abbiamo piuttosto recupera
te il terreno perduto che non 
invaso il territorio altrui — 
ha detto Lama — e, del resto, 
non tutti i partiti hanno le 
stesse responsabilita per il 
mancato assolvimcnto delle 
loro funzioni. La crescita di 
potere dei sindacati nella so-
cieta non pud, e non deve, 
avvenire a danno dei compi
ti dei partiti e delle istituzio
ni (Parlamento, governo) 
delle quali i partiti sono I'as-
se, Vespressione stessa. 1 sin
dacati non pretendono di sot-
trarre compiti e poteri a 
ch'cchessia *. 

II compagno Di Giulio ha 
rilevato che il peso politico 
dei sindacati e indubbiamente 
cresciuto. soprattutto negli ul 
timi anni. per due motivi: 1) 
lo sviluppo del processo di 
unita sindacale; 2) il loro 
maggiore impegno sul terreno 
delle riforme. reso possibile 
dai suecessi otlenuti dai mo 
vimento nel 1969. Si tratta di 
processi che devono andare 
avanti. che i comunisti voglio
no che vadano avanti. 

La questione che si pone 
oggi, pero. e la seguente: al 
processo di unita sindacale 
non ha cornsposto un proces 
so ugualmente rapido di uni 
ta delle forze interessiite alle 
riforme sul terreno politico. 
Deve esserci un dibattito fra 
sindacati e forze politiche. un 
dibattito sostanziale e non 
formale, un dibattito che sia 
il piu possibile pubblico: ma 
il sindacato non pud essere 
I'unico mediatore fra < politi 
ci > e popolo. poiche i partiti 
sono appunto organizzazioni 
del popolo che determmano 
la linea politica del paese nel 
suo complesso. 

II deputato dc Arnaud — 
facendosi interprete (siamo in 
pieno periodo elettorale) del
le preoccupazioni dell'opinio-
ne pubblica conservatrice. ad 
ottcnere i consensi della qua
le sono rivolti gli sforzi del 
suo partito — ha posto l'accen-

to sui pericoli derivanti dalla 
presunta c teorizzazione della 
conflittualitd • permanente > 
che sarebbe propria dei sin
dacati e che rischierebbe di 
«indebolire il quadro demo
cratico a favore della destra ». 
Gli hanno risposto il compa
gno Lama e Storti: se con-
flittualita significa contrasto 
di interessi fra la classe lavo-
ratrice e gli imprenditori, 
questo contrasto, certo, e per

manente: ma conflittualita 
permanente, - non significa -
c guerra » (Storti). 

Lama — rispondendo anche ' 
ad altre domande degli espo
nenti politici — ha ricordato 
che i contrasti fra sindacati 
ed alcuni partiti a proposito 
delle riforme (casa, sanita, 
eccetera) non si sono verifi-
cati su problemi di spesa, ma 
su questioni d'impostazione 
politica. 

Affermazione della lista democralica 

GIORNALISTI: 36% 

Al CANDIDATI 

DEL M0VIMENT0 
La legge elettorale ha distorto il risultato 

del voto — Pressioni e intimidazioni hanno 

favorito i rappresentanti del blocco di destra 

n movimento dei giomalisti 
democratic! ha dato una nuova 
prova di compattezza e di com 
battivita politica. I risultati 
delle elezioni per il rinnovo del 
Consiglio nazionale dell'Ordine 
dei giomalisti e del consiglio 
interregionale che si sono svollte 
a Roma sono infatti una con 
ferma della validita della im 
postazione con cui n movimento 
si e presentato a questa sea 
denza elettorale. e piu in gene-
rale. alTronta i problemi della 
n forma democralica dell'in 
formazione. 

I candidati del Movimento 
riuniti nella lista di « Rinnova 
mento >. hanno infatti conqui-
stato il 36 per cento dei voti; 
malgrado rappresentmo piu di 
un terzo dei voti non potranno 
per6 essere rappresentati nei 
due orgamsmi a causa del mec-
canismo elettorale che regola 
la vita di questo organismo che 
ha bisogno di radicali modifiche. 

I candidati della lista di Rin-
novamento al Consiglio nazio
nale hanno avuto i scguenti voti 
fra i proressionisti: Forcella 
401. Tito 384. Pratesi 379. Ro-
manelli 367. Pavolim 350. Gran 
zotto 347. Per il Consiglio inter
regionale questi i voti di « Rm 
novamento»: Bandiera 359. Mi 
lam 349. Blasi 347. Venditu 339. 
Buttitta 327. Columba 352. 

L'altra lista. quella che rac-
coglicva fra I'altro uommi ben 
«quahficati» come Gnnella. 
esponenti delle forze reazionane 
c conservatrici. ha avuto per 
il Consiglio nazionale i sc
guenti voti: Gonella 715. Ragu-
sa 713, Lilli 703. Giovannmi 
695. Lucini 688. A. G. Longo 677. 
Per il consigllio interregionale: 
Barbtri 757. Contu 748, Ugolini 

739. Guidi 735. Frignani 690. 
Drago 685. 

II movimento dei giomalisti 
democratic! nel commentare i 
risultati sottolinea ancora un 
volta «l'astensionismo della 
maggior parte degli iscritti al-
I'Ordine. astensionismo che. 
seppur non condiviso dai movi 
mente stesso espnme il disagio 
ed il disinteresse della catego 
na nei confronti di un organi 
smo prelessionale nato male. 
con una legge di tipo corpora 
tivistico e gestito peggio. con 
metodi cliemeian. E' cosi che 
gli organi dirigenti dell'urdine 
riMillano elelti. anche in questa 
occusione da circa un terzo de 
gli iscritti. raccolti in una mi 
noranza erefttiva che ha fallo 
noranza effettiva che ha fatto 
meno altiva del giornahsmo ro 
mano >. 

II movimento dei giomalisti 
democratici inflne < prende atto 
con viva soadisfazione della 
compattezza dimostrata anche 
in quest'occasione dalle forze 
che ad esso si richiamano. 
compattezza che si e espressa. 
in modo inequivocabile, nel 
trentasei per cento dei voti 
conqutstati dai candidati delle 
lisle di Rinnovamcnlo >. 

(I risultato del voto assume 
maggior valore se si tiene pre 
sente, fra Paltro. le pressioni 
e intimuljizioni eserciuile su 
a ut ore vol i giomalisti cattolici 
che avevano espresso la loro 
simpatia per il movimento dc 
mocratico da alti es|>onenti della 
Democrazia cnstiana. La stes 
sa associazione dei giomalisti 
cattohct. di fatto era stata smen 
tita dall'« Osscrvatore > che avc 
va preso posizionc. a favore 
del listone di destra. 

Come una sezione 
fli Napoli 
dif f onde « l'Unita » 
Caro compagno direttore, 

tra poco commceremo la' 
campaqna della stampa co-
munista con tutti gli obietti-
vi che dovremo doverosamen-
te raggiungere. Come accade 
da oltre 24 anni, anche que
sta volta sard personalmente 
impegnalo in questa azione 
ma, quel che piii conta, sard 
la mia sezione che quesi'an-
no andra piii avanti. Gia da 
quando abbiamo tenuto I'ul-
ttmo congresso sezionale nel 
mese di gennaio scorso, la dif-
fusione nella nostra sezione 
e aumentata; e per la prima 
volta un gruppo di giovani 
operal e studenti sono impe
gnati alia domenica e negli 
altri qiornl di diffuslone stra-
ordinaria nel portate l'Unita 
casa per casa. 

Questo lavoro di diffusione, 
oltre che dare il risultato di 
far aumentare la vendita del
la nostra stampa, offre la 
possibility di avvicinare tanta 
genie che anche se lontana 
da noi vuol sapere. La gente 
discute, s'informa, chiede no-
tizie sulle questioni della casa, 
della scuola, delle pensioni e 
cos} via. La domenica uscia-
mo con le copie de l'Unita 
e con un megafono leggiamo 
brevi brani degli articoli piii 
importanti e popolari: insom
ma, riusciamo -a fare dei 
«giornali parlanti» in cui I 
giovani diffusorl mettono tut
to il loro entusiasmo. 

Penso che se in tutta Na
poli, in ogni sezione di par
tito. si lavorasse in questo 
modo (e non e difficile, ere-
detemi) si raggiunqerebbero 
risultati nlobali molto impor
tanti all'interno e all'esterno 
del partito. 

Fraternamente 
MARIO CERCOLA 

della sezione del PCI 
Montecalvario (Napoli) 

La tradizione di lot-
ta antifascista del 
popolo reggino 
Caro direttore, 
• i tragici fatti di violenza 
fascista e di linciaggio mo
rale, le nutrite sassaiole di
rette contro gli uomini pre-
posti al governo della Re
gione, gli autobus e le mac-
chine date alle jiamme, Vas-
salto alle sedi dei partiti di 
massa ed alia stessa Came
ra del lavoro. accuduti in oc
casione della proclamazione 
dello statuto regionale, trova-
rono lo sdegno ed il di-
tprezzo della parte sana ed 
onesta del popolo di Reggio 
Calabria. 

Questi fatti di criminalita. 
trovano riscontro solo nei me
todi, nei sistemi, nei costu-
mi adoperati dai fascismo nel 
1922 e non possono essere ad-
debitati alia spontaneitd del 
popolo, come certuno si sfor-
za di far credere per co-
prire le vergognose respon
sabilita di ben noti perso-
naggi. 

II popolo reggino, di cut i 
fascisti sono la parte inde-
gna, hanno una gloriosa tra
dizione di lotto in difesa del
la liberta, ed e vivo il ri-
cordo del sacrificio di quel 
giovani, che affrontarno il 
confino e la galera perche 
antifascisti. E qui voglio ri-
cordare Enzo Ientile e Con-
tolato Benedetto, uccisi bar-
baramente perche ribelli alia 
violenza fascista. 

Ricordiamo ai rigurgiti di 
quel passato di infamia e di 
vergogna, che le bandiere 
rosse contro le quali hanno 
tentato di scagliarsi sono il 
simbolo vivente della liber
ta e della democrazia. Noi 
le brandiremo contro gli af-
fossatori di ogni liberta e le 
innalzeremo nella battaglia 
per lo sviluppo economico. so
ciale e civile della nostra 
Regione calabrese. 

CARMELO BERTONE 
(Reggio Calabria) 

L'elogio di 
una lettrice 
Signor direttore, 
- in questi giornl nella mia 

famiglia sono entrati diversi 
giornali per poter seguire le 
drammatiche vicende di quel
la povera ragazza rapita, ag-
gredita e buttata in mare. 
Abbiamo seguito con trepi-
dazione ogni fatto riguardan-
te Milena Sutter e lo sgo-
mento ci ha assalitl quando 
si e appreso che per la po
vera scolara non vi era piii 
nulla da fare, che era stata 
assassinata. 

I giornali hanno scritto co-
lonne su colonne a proposi
to di questo penoso episo-
dio, e la cosa che piii mi ha 
colpito e lo spirito con cui 
lo hanno fatto. Dagli addos-
so all'assassino, impiccatelo, 
fucilatelo, ripristimamo la 
condanna a morte! J giornali 
di destra si sono distinti in 
questo campagna. II Secolo 
XIX (per i non genovesi: non 
si tratta del quotidiano fa
scista, ma del giornale tindi-
pendente* della borghesia li-
gure. fratello minore delMes-
saggero di Roma) aveva an-
ch'esso cominciato, attraver
so interviste alia gente, ad 
alimentare la campagna per 
il ripristino della pena capi
tale. Pol, a dir la rerita, quan
do forse st e accorto che si 
stava esagerando, ha fatto 
marcia mdietro. Un po' di 
buon senso si e fatto strada, 
forse anche quelli del Seco
lo XIX hanno scoperto che 
proprio nei Paesi occidentali 
dove e ancora in vigore la 
pena di morte, piii forte e la 
criminalita, magoiori sono gli 
omicidi e gli stupri. 

In questo quadro di *cac-
cia alle streghe* (perche di 
questo si tratta; per il resto 
credo che tutti siano d'ac-
cordo sul fatto che il colpe
vole dell'assassinio sia indi-
riduato, processato e condan 
nato a pene severe; o man-
dato in manicomio se e un 
folle): in questo ouad'o, di-
cevo. ho apprcfzafn rwlto il 
modo in cui l'Unita ha trat-

tato la vicenda- dtcendo chia-
ramente quel che v'era da dU 
re, deorecando m modo fer~ 
mo quello che e accaduto, 
analizzando le cause che so
no all'origlne di certt orren-
di crimini. lo, che non sono 
comunista, devo darvi atto dl 
cio- perche prima di tutto 
non approvo gli tsterismi, so
no contro ogni fanatismo In 
questa occasione, del resto, 
credo che I'oplnione pubbli
ca ~r che non e certo espres
so da quelle poche centinaia 
di persone che hanno percor-
so le vie della citta gridan-
do: a Vogliamo la pena dl 
morte'» — sia effettivamente 
con voi. 

Gradirei un' informaztone, 
che eventualmente potreste 
farmi conosccre personalmen
te- quanti vostrl lettnri vl 
hanno scritto per chiedere la 
pena capitale7 

Voglia gradirc. sionor diret
tore, i mlei distinti saluti. 

GIOVANNA FERRANDO 
(Genova) 

Rispondlamo alia sua do-
manda: non abbiamo ricevu-
to neppure una lettera in cui 
si chiede il ripristino della 
pena di morte. Consideriamo 
questo fatto come un indice 
della maturita civile e poli
tica dei nostri lettorl. 

Troppa indiffe-
renza sul problema 
degli inquinamenti 
Stgnor direttore, 

sono uno studente di 15 an
ni socio del WWF (Fondo 
Mondiale per la Natttra). Il 
WWF ha recentemente allestl-
to al Museo di storia natura-
le di Milano un banco di pro
paganda in occasione delta 
mostra: «Salviamo il pianeta 
Terra: gli equiiibri biologlci: 
I'uomo e I'ambiente». Per 
quanto e possibile, un socio 
del WWF resta al Museo per 
tentare di interessare la gen
te al problema gravissimo de
gli inquinamenti. Non so di
re quanto mi abbia deluso e 
sconfortato I'indifferenza dei 
visitatori, che a malapena de-
gnano il nostra banco di uno 
sguardo. pur avendo appena 
visitato la mostra. Questa in-
differema e questa ottusita 
potrebbero costarci molto ca
re. Non bisogna affidarsi al 
pensiero che « qualcuno prov-
vederd ». 

Quando tutta la terra sara 
resa inabitabile dai veleni, « 
questo giorno non e purtrop-
po piii molto lontano, nem
meno gli industriali, che for
se fanno conto dt rifugiarsi 
nelle loro ville ai Caraibi, si 
salveranno da questo suicidio 
collettivo volontario-involonta-
rio, causato dall'irresponsabi-
Uta, dall'egoismo e dalla sjy-
culazione. A salvarci non ba-
steranno quel pochi pretori 
sparutl ed eroici, ai quali va 
purtuttavia il mio plauso, con 
te loro denunce ed i loro se-
questri contro le societa pe-
trolifere e contro le industrie 
inquinanti. E' necessaria una 
presa di coscienza piii gent-
rale. 

DENNIS LINDER 
(Milano) 

«Una pensione 
fuori luogo » 
Cara Unita, 

il 18 scorso ho letto della 
probabite pensione di 300 mi-
la lire al mese alio scrittore 
Bacchelli. Non avrei niente da 
ridire se il governo fosse sta
to sempre sollecito verso i 
vecchi pensionati, ma sappia-
mo che purtroppo non e cosi. 
Mia madre ha 83 anni e pren
de con Vultimo aumento 28.700 
lire al mese. Questa cifra era 
prima molto piii bassa, e se 
adesso e stata migliorala, cib 
e stato possibile per merito 
dei compagni che si sono bat-
tuti con vigore per i pensio
nati (ho apprezzato anche il 
recente intervento del compa
gno Longo). 

Sinceramente, questa pen
sione alio scrittore mi sem
bra fuori luogo. Si poteva 
sempre concedere un alto ri-
conoscimento a Bacchelli, sen
za ricorrere alia * pensione M. 
Ci sono ancora tanti e gravi 
problemi da risolvere! 

Fraterni saluti. 
GIUSEPPINA CANZUTO 

(Milano) 

L'assicurazione 
sulle auto deve 
diventare un 
servizio sociale 
Caro direttore, 

ti prego dt ospitare questo 
mio scritto sul nostra gior
nale. Come e noto il 12 giu-
gno in Italia scatta I'opera-
zione assicurazione obbligato-
ria sui mezzi di locomozione. 
Ebbene, sono d'accordo per 
tante Tagioni perche e giu-
sto che ogni uomo venga tu-
telato per i continui inciden-
ti che si susseguono ogni 
giorno sulle nostre strad*. 
Molte volte, infatti, i feriti 
vengono lascicti in mezzo al
ia strada con gravi mutila-
zioni o privi di vita: credo 
che queste cose con l'assicu
razione obbligatoria dovreb-
bero finire perche il colpevo
le si sentira in un certo qual 
modo coperto dalla respqnsa-
bilitd economica e quindi sa
ra indotto a prestare aiuto 
a colui che investe. 

Ma a punto centrale non • 
questo. lo mi domando: se 
l'assicurazione obbligatoria dl-
ventera per la sua enorme 
estensione un servizio socia
le. perche non la st naziona-
lizza? Per quale ragione noi 
dobbiamo dare altri soldi a 
tante societa straniere gia 
cslstenti e a tante altre che 
si stanno organizzando. co
me qui a Napoli, tra alcuni 
grandi imprenditori? Percht 
non si stabilisce un prezzo 
piii equo dato I'enorme mo
vimento tinanziario che noi 
possr«*nri di pirrnie mncchi-
ne utiltt'-.Tie. che zinmo co-
*'retti nd i-'irr per raaioni 
'U lii'iro c*r:iv,r< ton il pa-
prtr^rnto di p".'i?;f a*<lcura-
tire* 

J.ETTEWA FIRMATA 
(Napoli) 


