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Cgil Cisl Uil 
intervengono 

per il voto 
degli emigrati 
Hanno inviato un messaggio alle organizza-
zioni sindacali di Germania, Francia, Bel-
gio, Inqhilterra, Svizzera e di altri paesi, 

sollecitando il loro interessamento 

Per facilitare la partecipazione alle elezioni del 13 
giugno di tutti gli emigrati che desiderano votare, 
CGIL. CISL e UIL. oltre a rivolgersi al ministero degli 
Esteri percM intervenga presso i governi dei vari 
paesi di immigrazione. hanno anche inviato un tele-
gramma alle Confederazioni sindacali di tali paesi. 
chiedendo il loro aiuto ed intervento in particolare per 
superare le resistenze incontrate e i pericoli di licen-
ziamento. 

II messaggio unitario 6 stato inviato al DGB tedesco. 
alia CGT e CFDT francesi. alia FGTB belga. al LAV 
lussemburghese. al TUC inglese. all'Unione sindacale 
svizzera. ai sindacati olandesi. svedesi e altri. 

Ecco il testo: 
< In occasione prossime elezioni amministrative in 

Italia e a nome lavoratori italiani invitiamo tutti sin
dacati e autorita vostro paese prendere opportune 
misure alio scopo garantire emigrati esercizio voto 
fondamentale diritto democratico tutti cittadini - stop • 
chiediamo in particolare facilitare viaggi immigrati in 
Italia con rilascio permessi di lavoro al ricorso even-
tuali turni nelle aziende garanzia posto di lavoro al 
ritorno da elezioni e organizzazione special! rapidi mezzi 
trasporto - Ringraziamo salutiamo fraternamente ». 

Davanti a milioni di spettatori in Francia 

Cosmodibattito televisivo 
tra sovietici e americani 

Da una parte il prof. Popov, i cosmonaut! Popovic e Sevastianov e dall'al-
tra Shepard, Roosa e Mitchell che volarono sulPApollo 12 - Domande im-
barazzanti - L'occasione f ornita dal Salone dell'aeronautica e dello spazio 

I RISULTATI DELLA PERIZIA BALISTICA 

SCAGLIONE NON £ STATO 
UCCISO CON LA PISTOLA 
TROVATA AL FERRANTE 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 3. 

Sussurrata da parecchi gior-
ni, ormai la cosa e certa: 
non ha sparato contro il pro-
curatore Scaglione e il suo po-
vero autista Lo Russo, la ri-
voltella che Giovanni Ferran-
te portava con se (quella che 
ha portato Ferrante all'Uc-
ciardone, indiziato di concor-
so in duplice omicidio), quan-
do fu beccato al porto di Pa
lermo mentre stava per im-
barcarsi sul postale per Ge-
nova poche ore dopo il sel-
vaggio regolamento di conti 
di Via dei Cipressi, la sera 
del 5 maggio. 

Di piu. quell'arma non e 
stata oertamente usata alme-
no nelle due settimane prece
dent! all'agguato in cut e in-
cappato Scaglione; e per so-
vrammercato. e insufficiente 
al 70°/o, tanto, che, appunto, 
sette volte su dieci 11 percus-
sore non riesce a far esplode 
re la cartuccia e a far parti re 
il colpo. 

Questo hanno accertato la 
perizla balistica e queila com-
parativa dei proiettili trovati 
nei corpi degli uccisi e nella 
pistola di Ferrante. perizie di 
cui sol tanto oggi il difensore 
di Giovanni Ferrante ha potu-
to prendere visione nello stu
dio del sostituto procuratore 
Marvulli e del giudice lstrutto-
re Bonetto (i due magistrati 
giunti da Genova al posto di 
Coco e Grisolia) e che prati-
camente sembrano far uscire 
questa mezza tacca di delin
quents dall'affare Scaglione 

E' vero infatti che, da sola, 
la circostanza del mancato 
uso di quella rivoltella non ca
sta ad escludere l'ipo'esi del-
la partecipazione del Ferrante 
al commando che blorco Pau
lo del procuratore per ucci-
derlo. ipotesl accarezzats insi-
stentemente dagli inquirenti, 
e non senza qualche suse*-
stione. se si tiene conto della 
traccia che ricondurrebbe ad 
una nnonima omicidt di stan-
*a nel trianeolo MilanoTori-
no-Genova. Pesecuzione mate-
riale di questo come di altri 
delitti di chiara marca ma-
fiosa. Ma e anche vero che 
ora — alia luce 6>He eondizio-
ni dell'arma — diventa fran-
camente assai oroblematico at
t r ibute a un killer che si ri-
spetti l'intenzione di andare 
ad ammaz7are un procurato
re della reouhblica con un 
ferro vecchio di quel genere. 

Questo. in prat'ca. il difen
sore di Giovanni Ferrante de
ve avere detto stamane ai 
magistrati. solleritandoli a 
prendere una definitiva deci-
sione sulla sorte del suo assi
st ito che. ad ozn! huon conto. 
in carcere resta per guai pe
rt) di assai minnre portata. 

Marvulli e Bonetto eli hanno 
risposto che interroeheranno 
daccapo il Ferrante sabato 
mattina (sara quello il quin-
to interrogatorio). e che poi. 
forse. saranno in erado di de
cider? anche sulla base dei ri-
scontri dell'alibi non tronoo 
chlaro fomito rtall'Indizlato 
per la mattina del 5. 

Parlando poi con i cronistl, 
1 due magistrat) hanno tenu 
to a precisare che la loro pre 
senza a Palermo non signifi-
ca affatto che il procuratore 
capo Coco e il conslgliere 
istruttore Grisolia abbiano 
passato la mano Essi conti-
fiuano a dirigere l'inchiesta 
e, anzl. l'intervento di altri 
magistrati segna un allarga 
mento delio staff necessarlo 
ptr una Indagine Unto com-

plessa su un caso cosl grave. 
In pratica: non e affatto vero 
che l'inchiesta sia ad un pun-
to morto, dioono, semmai e in 
plena evoluzione. A quali ri-
sultati possa approdare e an-
cora presto per dire. Certo e 
che appare estremamente co-
scienziosa. Per esempio, sta-
mane Marvulli e Bonetto han
no dato il via ad un attento 
riesame di tutte le deposizioni 
(sono parecchte decine) rac-
colte da polizia e carabinieri 
nelle ore immediatamente 
successive al delitto nella zo
na teatro del terrificante ag-
guato. Sono cosl sfilati per tut-
ta la giornata davanti ai giudl-
cl (il controllo proseguira an
che domanl) una trentina dl 
persone: piccoli artigjani. gar-
zoni di bottega. massaie che 
lavorano o abitano in Via 
dei Cipressi. 

II loro contributo all'inchle-
sta e continuato a restate 
molto scarso: nessuno ha vl-
sto gli assassin!, oorhi hanno 
capito che i botti »rano colni 
di pistola (« io credevo che 
fossero i miei figli a fare 

tutto quel vivaraaria ». ha det
to stamane con colorita im-
magine una deile testi in atte-
sa di esse re interrogata); tut
ti si sono accortl di quel che 
era davvero successo quando 
ormai era troppo tardi sia 
per le vittime e sia per i loro 
assassini. scomparsl nel nulla. 

Completata la riaudizione 
dei testimoni. Marvulli e Bo
netto conterebbero — per quel 
che si e saputo stamane — di 
riprendere in esame alcuni dei 
dossier piu recent! passati per 
le mani di Scaglione. 

A maggior ragione. se dav
vero il leprotto-Ferrante e sta
to liberato e fatto nuntare agli 
inquirenti dai perfetti registi 
delPimpresa per prender tem
po e creare. con una esca 
troppo facile, un diversivo che 
pure si e trascinato per un 
mese, solo la ricerca del mo-
vente del regolamento di 
conti pub gettar luce sui fo-
schi retrosrena della condan-
na a morte del Procuratore 
Scaglione. 

Giorgio Frasca Polara 

PISA 

Per l'oste assassinate) 
sospetti sulla moglie 

Dal noilro inviato 
PISA. 3. 

Gli investigator! non si con-
cedono un altimo di tregua da 
quando hanno iniziato ie inda-
gini per il giallo dell'oste tro-
vato morto ad Asciano Un 
primo successo lo hanno gia 
raggiunto: i due cainerien, 
Glauco Michelotti e Vincenzo 
Scarpellini. sono stati incri-
minati dai magistrato per la 
morte di Luciano Serragh, ma 
il caso e risolto al 50*k. L'al-
tro 50 dovra essere ricerca to 
verso gli altri eventuali, ma 
quasi certi complici dei due 
camerieri. 

Mancano, dicono 1 carabi
nieri. ancora alcuni tassel-
li nel mosaico di questo gial
lo che ha aperto tutta una se-
rie di vicende dolorose e 
drammatiche. ha gettato una 
luce imp:etosa su fatti che 
sirebbe stato megho per tutti 
fossero rimasti nell'ombra. ha 
scavato solchi che sara diffici
le coprire anche fra molto 
tempo, ha dato corpo a voci 
crudeli. 

Gli inquirenti stanno inten-
sificando le indagini propno 
in questo senso. Sia la moglie 
che la figlia della vittima so 
no state interrogate per ben 
quattro ore: le due donne so
no state ascoltate prima del 
lungo interrogatorio almeno 
una decina di volte. Questo di-
mostrerebbe che mad re e fi
glia sono incorse in gravl con-
traddlzioni e che al punto in 
cui stanno le cose, devono as-
solutamente spiegare tutto ed 
essere convincentl. Innanzitut-
to devono spiegare una cosa: 
la lite. In un primo momento 
dissero che Luciano Serragli 
si allontanb precipltosamente 
da casa verso le 2,30 di mar-
tedl dopo averle malmenate. 
La perizla medico legale effet-
tuata davanti al Procuratore, 
ha accertato che sul corpo dl 

Elsa Maffei (la moglie), e Lu-
ciana Serragli (la figlia) non 
vi era alcun segno di violen-
za, nessun livido; msomma, 
nessun segno di percosse. Poi 
e saltata fuori la testimonian-
za dello studente Stefano Ta-
locchini. appassionato collezio-
nista di farfalle. il quale ha 
giurato di aver sorpreso i due 
camerieri, martedl notte alle 
2^0, sulla cima di Monte Ca-
stellare dove fu ritrovato il ca-
davere dell'oste. 

E allora, si chiedono gli in
quirenti. come e possibile che 
alle 2̂ 30 il povero Luciano 
Serragli fosse in casa a litiga-
re e a maimenare moglie e 
figlia? 

Ancora, i rapporti fra la ve-
dova e il Michelotti. Pochi 
giomi prima della morte di 
Luciano Serragli la donna 
avrebbe saldato dei conti 
piuttosto salati, lasciati in so-
speso dal cameriere presso 
una gioielleria di corso Italia 
ed in un negozio di abbiglia-
mento. Perche la donna ha ne-
gato questi particolari? 

Evidentemente — sostengo-
no gli investigator! — ci tro-
viamo di fronte a delle gravi 
contraddizioni. La verita, in-
somma. anche se per il mo
mento e azzardato avanzare 
simile ipotesi, dovrebbe esse
re ricercata nel giro molto 
stretto delle persone vicine a 
Luciano Serragli. E' stato, in
fatti, proprio dalle contraddi
zioni in cui sono caduti i due 
camerieri fin dal primo in 
terrogatorio, che i carabinieri 
hanno potuto costruire su di 
loro un vero e proprio castel-
lo di accuse. 

I due, ascoltati separata-
mente dal procuratore Danzi 
hanno continuato a fornire 
version! diametralmente con-
trastanti su quello che sareb-
be stato il loro comportamen-
to martedl notte. 

Giorgio Sghtrri 

Presentato il documento 

« Communio et Progressio » 

Chiesa e 
comunicazioni 

di massa 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI, 3 

Serata cosmica e prima televisiva mondiale, ieri sera alia TV francese che, nel quadro 
della rubrics settimanale c I dossiers dello schermo» presentava due films realizzati dai 
cosmonaut! sovietici e americani e poi un dibattlto (con la partecipazione telefonica dei 
telespettatori) tra una squadra sovietica composta dal professor Popov e dai cosmonauti 
Popovic e Sevastianov e una squadra americana. comprendente I'equipaggio di «Apollo 12». 
Shepard, Roosa e Mitchell. Sevastianov, che detiene il record mondiale di <r durata > nello 
spazio. con un volo circumter-
restre di 19 giorni. e i tre ame
ricani reduci dalla Luna han
no sportivamente duellato 
sulle tecniche rispettive, sen
za mai uscire da un'estrema 
correttezza diplomatica. 

In fondo, vivere nello spa
zio, lavorarvi, affrontare i 
rischi che una missione spa-
ziale comporta. eseguire i pro-
grammi fissati dai laboratori 
terrestri crea identici proble-
mi sia agli uomini sovietici 
che a quelli americani, che 
spesso hanno avuto sorrisi 
pieni di sottintesi davanti a 
una domanda imbarazzante 
dei telespettatori. 

Due momenti, comunque, di 
imbarazzo. uno per parte: il 
primo quando e stato chiesto 
all'americano perche le loro 
navi spaziali non riescono ad 
atterrare ma soltanto ad am-
marare, a differenza dell» 
cabine sovietiche che rientra-
no dal cosmo sulla terra fer-
ma. II secondo. quando e sta
to chiesto ai sovietici il per
che della segretezza dei loro 
programmi mentre gli ame
ricani fissano date ed espe-
rienze e le comunicano molto 
tempo prima della loro realiz-
zazione. 

II vero animatore della se
rata e stato il cosmonauta so-
vietico Popovic, pronto a in-
tervenire, a suggerire una ri-
sposta, a formulare un'idea. a 
scansare una battuta, una do
manda troppo insidiosa: in 
questo ruolo Popovic ha con-
fermato di avere veramente 
— secondo una sua espressio-
ne — una « salute cosmica ». 

Non sono mancati i momen
ti di umana confessione: co
me quando Sevastianov, con-
traddicendo il colonnello Po
povic. ha detto: c No, per i 
nostri familiari non e cosi 
semplice come si crede. Quan
do sono tomato da Ho spazio 
ho letto negli occhi di mia 
moglie tutto quello che aveva 
sofferto nel corso dei dician-
nove giomi di volo». O co
me quando Roosa. ricordando 
che rApoIlo 12 in orbita in-
torao alia Luna ruotava len-
tamente su se stesso. ha det
to: c Mi sembrava di essere 
il polio infilato nello spiedo. 
che deve rosolare regolarmen-
te da tutti i lati >. 

A uno studente d'ingegneria 
che chiedeva se il mestiere 
del cosmonauta sia economi-
carnenle interessante. la ri-
sposta e stata unanime: « Ab-
biamo i nostri stipendi di uffi-
ciali e basta. Se volete diven 
tare cosmonauti per guada-
gnare soldi, sceglietevi un al-
tro mestiere ». 

Le due parti hanno infine 
espresso 1'augurio che la si-
tuazione politica mondiale mi-
gliori a tal punto da permet-
tere una reale collaborazione 
spaziale tra tutti i paesi: solo 
cosi i benefici che lo studio 
dello spazio pud porta re agli 
uomini saranno effettivamen 
te completi e ripagheranno le 
spese affront ate per la realiz 
zazione delle macchine spa
ziali. 

Come si sa, questo incontro 
e awenuto in occasione del 
XXIX salone dell'aeronautica 
e dello spazio che attira ogni 
giorno folle enormi e che si 
chiudera domenica prossima 
con una grande giornata di 
esibizione delle opcrazioni piu 
ammirate e piu recenti. 

Per la prima volta. la Chie
sa cattolica ha fissato ed il-
lustrato in un documento. 
Communio et Progressio, la 
sua posizione sui problem! e 
sull'uso degli strumenti di co-
municazione sociale, divenuti 
preminenti nella societa con-
temporanea. 

II cardinale Gordon Gray, 
nel presentare ieri alia stam-
pa il documento. ha detto che 
esso rappresenta «un degno 
omaggio» a Giovanni XXIII 
(a otto anni dalla sua scorn-
parsa) perche fu questo Pa
pa. nel periodo preparatorio 
del Concilio (1960 62). ad isti-
tuire un Segretariaio per la 
stampa e lo spettacolo. con 
l'incarico di redigere una pri
ma bozza di un documento 
che. dopo un iter lungo e la-
borioso, solo oggi ha visto 
la luce. 

Dopo aver rilevato. nella pri
ma e nella seconda parte, che 
la crescente perfezione dei 
mezzi di comunicazione ha ab-
battuto harriere prima frappo-
ste tra gli altri uomini. e fa 
sentire questi ultimi contem-
poraneamente coinvolti negli 
avvenimenti vitali del mondo 
odiemo. il documento si preoc-
cupa di precisare cid che, se
condo la Chiesa, bisogna evi-
tare perche la ricerca e la 

diffusione della verita non ven-
gano deviate o ostacolate. 

Occorre «imped ire che un 
monopolio dominato da po
chi finisca per fare ammuto-
lire un autentico colloquio 
nella societa» e che «gli in-
genti capitali impiegati nella 
pubblicita possano minacciare 
i fondamentali scopi degli 
strumenti di comunicazione*. 
i quali devono essere al « ser-

vizio della crescita umana, 
della collaborazione dei popo-
li e. in particolare. delle na-
zioni in via di sviluppo» do
ve «l'analfabetismo impedisce 
un vero progresso» ed «i 
mezzi audiovisivi possono 
compiere un'opera validissima 
di istruzione e di formazio-
ne » nei vari campi. E\ quin-
di, «inammissibile un tipo 
di propaganda che si oppon-
ga al bene comune» o che 
inviti «1'uomo ad evadere dal
la realta. daU'impegno quoti-
diano della vita» cosi come 
soprattutto « certe tecniche te-
levisive» fanno, ma occorre 
pure che ail diritto di infor-
mazione » non contrasti a il di
ritto alia salvaguardia della vi
ta privata, intima delle fami-
glie e degli individuiv come 
accade quando si fa posto 
a nella cronaca a fatti di bru-
talita e di violenza». E. do
po un accenno alia a censu
re» da applicarsi solo in ca-
si estremi. In nome. pert, di 
un non precisato «bene co-
mune». il documento solleci-
ta una leglslazione che salva-
guardi la liberta di comuni
cazione «da pressioni di or-
dine economico. politico, ideo-
Iogico che ne possono impe-
dire il libera esercizio». 

La terza parte del docu
mento e dedicate ai «comu-
nicatori cattolicin i quali de
vono rivolgere una maggiore 
attenzione anche al cinema e 
al teatro, oltre che agli altri 
mezzi di comunicazione socia
le. data l'enorme influenza 
che questi settori esercitano 
sull'opinione pubblica. 

Alceste Santini 

Confessa un omicidio 
dopo quattordici anni 

Si e presentato ai carabinieri dicendo di aver ucciso 
un guardacaccia a Bellinzago nell'ottobre del '57 

II reato e caduto in prescrizione 

Augusto Pancaldi 

NOVARA. 3 
Dopo 14 anni piena luce e 

stata fatta sulla tragica mor
te di un guardacaccia, rin-
venuto ucciso da due colpi 
di fucile nella brughiera di 
Bellinzago. Ieri sera infatti. 
un uomo. 1'agricoltore Luigi 
Mocchetti di 48 anni. residen-
te alia Cascina Silvestri di 
Alzate. si e presentato ai ca
rabinieri, confessandosi re-
sponsabii? della morte del 
guardacaccia Lino Rimola di 
34 anni. avvenuta nel tardo 
pomeriggio del 25 ottobre 
1957. nella riserva di caccia 
Bertinelli. Nonostante le in
dagini, non si riusci a perve-
nire ad alcun risultato e il 
caso finl archiviato. 

Ieri sera si e avuto il colpo 
di scena. II Mocchetti si e 
presentato alia caserma dei 
carabinieri di Oleggio e alio 
sbigottito piantone ha detto: 
«Prima che paghi un inno 
cente, sappiate che il guarda
caccia Rimola di Bellinzago, 
morto quattordici anni fa, 

1'ho ucciso io». 
II Mocchetti stamane e sta

to interrogato dal sostituto 
procuratore della Repubblica, 
dott. Canfora, al quale ha rac-
contato che quel giorno egli 
era andato a caccia nei bo-
schi prossimi alia riserva, e 
che ai confini con la stessa, 
ma ancora in territorio li-
bero, si era imbattuto nel 
Romola. II guardacaccia — 
avrebbe detto il Mocchetti — 
pretese subito che gli conse-
gnassi il fucile. ma io gli re-
sistetti. e allora lui afferrd 
larma per le canne e comin-
ci6 a tirare. Improwisamente 
parti un colpo che lo raggiun-
se in pieno petto. Entrambi 
cademmo a terra e nella ca-
duta parti un altro colpo che 
spappol6 la mica al Rimola. 

II magistrato avrebbe pert 
concluso che si e trattato di 
omicidio colposo. II Mocchetti 
non rlsulterebbe nemraeno 
piu perseguibile, essendo il 
reato caduto ormai in prescri
zione. 

Approvafe dal Consiglic 

nazionale della stampa 

Le proposte 
dei giornalisti 

per la 
riforma del-

llnformazione 
Rlbadita I' insufflcienza 
delle provvidenze proposte 
dal governo - Agevolazio-
ni particolari per la stam
pa politica, sindacale, 
culturale e religlosa 

Lettere— 
all9 Unitec 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI. 3. 

I giornalisti Italiani si so
no impegnati a svolgere. in 
collegamento con le altre forze 
produttive interessate alia 
az'enda giornalistica. una de-
clsa azione per una riforma 
dell'informazione che assicuri 
lo sviluppo della liberta di 
stampa nel nostro paese. 

Una precisa piattaforma 6 
stata elaborata ed approvata, 
sentita la relazione presenta-
ta dal segretario nazionale 
Ceschia. dal Consiglio naziona
le della stampa italiana nella 
sessione tenutasi ad Ischia 

II Consiglio ha inoltre di-
scusso uia relazione presen-
tata da Adriano Falvo. pre-
sidente della FNSI. sullo sche
ma di riforma dell'Istituto na
zionale di previdenza dei gior
nalisti. II Consiglio ha deciso 
di promuovere la piu larga 
consultazione della categoria 
afnnche la legge organica 
possa recepire, anche in rela
zione alle generali riforme sa-
nitarie e previdenziali le at-
tese doi giornalisti italiani. 

II documento approvato dal 
Consiglio nazionale della stam
pa — con un larghissimo voto 
di maggioranza — dopo aver 
rilevato « che le proposte del
la giunta federale. collegandosi 
alle mozioni congressuali di 
Salerno, tendono a realizzare 
un rinnovamento delle strut-
ture giornalistiche. ad aprire 
nuove prospettive per una pre-

senza piu responsabile del gior-
naltsta nelle aziende e a creare 
le condizioni di una piu con-
creta ed effettiva liberta di 
stampa nel paese » ha ribadito 
« che le provvidenze attualmen-
te alio studio sono del tutto 
insufficienti e che e necessario 
richiamare la attenzione di tut
te le component! sindacali. po-
litiche e parlamentari sull'ur-
genza di una riforma globale 
dell ' informasione in Italia, 
con una serie di provvedimen-
ti legislativi». 

La mozione approvata indi-
ca poi i seguenti punt! di 
azione: 

«1) Di fronte al grave fe-
nomeno delle concentrazionl 
editoriali. che minacciano la ' 
pluralita delle fonti di infor-
mazione e i livelli occupazio-
nali dei lavoratori del settore, 
appare necessario individuare 
un meccanismo di valutazio-
ne preventiva delle operazio-
ni di concentrazione. con la 
partecipazione di tutte le for
ze interessate. Anche sotto 
questo prorilo acquista parti
colare signirlcato il varo di 
norme antimonopol'stiche e la 
pubblicita delle fonti di flnan-
ziamento dei giornali; 

«2) in considerazione del
le obiettive difficolta in cui 
versa la stampa. soprattutto 
quotidiana. in Italia, e urgen-
te dar corso a una serie di 
provvedimenti legislativi che 
comprendano. tra l'altro. age-
volazioni fiscal!, nei servizi sul 
consumo della carta, ecc. Tali 
agevolazioni devono essere in-
dirizzate a sostegno delle pic-
cole e medie imprese edito
riali. delle cooperative di gior
nalisti, dei giornali a caratte-
re sindacale. culturale. reli-
gioso. politico, delle minoran-
ze linguistiche oppure operan-
ti in ambiti territorialli ri-
stretti. Con gli stessi rriteri 
deve essere stabilita una di-
versa ripartizione della pub
blicita degli enti pubblici. men
tre va posto alio stud:o il 
progetto per un prelievo fisca-
le sul gettito pubblicitario. 
compreso quello della RAI-TV. 
per la costituzione di un fondo 
attraverso il quale operare 
il sostegno finanziario delle 
imprese di cui al capo-
verso precedente. Appare indi-
spensabile prevedere. nei 
confronti delle aziende che do-
vessero fruire di questi e altri 
provvedimenti, una forma di 
garanzia democratica che. 
salvaguardando 1'indipendenza 
della Tinea politica dei giornali. 
assicuri 1'osservanza dei con-
tratti di lavoro. delle norme 
previdenziali e assistenziali e. 
soprattutto. i'utilizzazione dei
le agevolazioni pubbliche per 
gli scopi per cui le provvi
denze sono state concesse»; 

«3) per uno sviluppo del
l'informazione in Italia e an
cora necessario creare le pre-
messe affinche possano sorge-
re nuove iniziative editoriali. 
Va quindi prevista la possibi-
lita che lo stato intervenga. 

analogamente a quanto avviene 
in altri settori e proprio per 
sottolineare il carattere d: ser-
vizio pubblico della stampa. 
con la creazione di strutture 
produttive cui le nuove impre
se editorial! possano far ricor
so a eque condizioni econo-
miche. Sempre al fine di lavo-
nre la nascita di nuovi gior
nali vanno accresciuti i bene
fici per le cooperative e va 
agevolato 1 * intervento delle 
realta regionali, anche sul-
I'esempio di quanto e in fase 
di elaborazione legislativa alia 
regione sarda; 

«4) si rawisa. inoltre. la 
urgenza di uni radicale rifor
ma del sistema di distribuzio-
ne. con provvedimenti di iibe-
ralizzazione che, superando 
l'attuale situazione orgamzza-
tiva del settore. consenta la 
piu ampia diffusione dei gior
nali ed ellmini. quindi. tutti 
gli ostacoli — dalla produzione 
al consumo — che attualmente 
la compromettono; 

«5) la federazione deve 
affrontare. con opportune ini
ziative di studio, i problem! 
deU'informazone radio televl-
diva nell'attuale regime dl mo
nopolio, problem! che saranno 
dibattuti nel prosslmo consi
glio nazionale*. 

II passatempo dei 
gimlici del 
Tribunale speciale 
Caro dxrettore, 

I'articolo di Fortebraccto su-
gli aeroplamni di carta che i 
maggiorenti soctaldemocratici 
userebbero volentierx durante 
le riunioni m cui sono occa-
sionalmente presenti alio sco
po di occupare in qualche mo-
do il proprio vagante pensie-
ro, mi richiama alia mente un 
fatto stmtle, non tpotetico ma 
veramente awenuto e di cui 
fui forzato testtmone net gior
ni 16 e 17 ottobre del 1939, 
durante le due sedute del pro-
cesso ad un ntimeroso grup-
po di anttfascisti milanesi «ce-
lebratosi» a Roma davanti al 
famigerato « Tribunale Specia
le per la Difeso dello Stato ». 

Durante gli interrogatori de
gli imputati e le rabbiose re-
quisitorie del pubblico mini
stero la maggior parte dei giu-
did — che com'e noto rtve-
stwano I'umforme di Console 
generate delta Milizia — sole-
vano distrarsi ticchettandosi 
vicendevolmente delle pallotto-
line di carta, dimostrando cosi 
di essere spiritualmente assen-
ti dall'aula. Questo loro « pas
satempo u era giustiflcato dal 
fatto che tutte le sentenze ve-
mvano gia decise prima del-
I'inizio dei processi da Musso
lini e da qualche altro capo-
rione dell'epoca. Resta il fatto 
ripugnante dell'insensibilita 
dei giudict stessi dt fronte al
ia irrogazione dt gravose pe-
ne detenttve assolutamente 
sproporzionate ai « reati poli-
tici» commessi. 

Benche oggi tl fascismo sta 
estinto come regime, rimane 
la ripugnanza popolare verso 
ognt forma di assenteismo ce
rebrate manifestata da una 
parte della maggioranza di 
centro-stnistra nei confronti 
delle indispensabili ed impro-
crastinabill riforme di struttu-
ra che debbono caratterizzare 
la nuova Italia democratica 
sorta dalla Resistenza. 

PJ». 
(Milano) 

«Vogliamo vivere 
con le nostre idee» 
Cara Unita, 

dalla Tribune de Geneve 
apprendo che la polizia vuo-
le espellere dalla Svizzera il 
signor Severino Maurutto, 
presidente della Commissione 
operaia degli <t Ateliers des 
Charmilles » a Gtnevra. A no
me dei 1400 italiani, membri 
delta FOBB dt Vevey, che ho 
Vonore di rappresentare come 
presidente, a - nome del due 
comitati italiano e spagnolo, 
a nome dt tutti i nostri con-
nazionali di questa zona, ele-
vo una forte protesta per tale 
azione inquisitorta e assurda. 
Ausptcb che tutte le organiz-
zazioni democrattche. che tut
te le persone oneste di qual-
siasi nazionalita. esprimano la 
loro protesta per poter dire 
una volta per sempre un « ba
sta » a tutti i soprusl. Noi vo-
gliamo vivere legalmente, con 
le nostre idee democratiche, 
in un Paese che si professa 
campione di democrazia. 

OTELLO SIGNORI 
(Vevey - Svizzera) 

Appuntati e CC: 
delusi 
e amareggiati 
Signor direttore, 

siamo un gruppo di appun
tati e carabinieri in servizio 
nella provincia di Arezzo, de
lusi e amareggiati. Delusi per 
il bel trattamento riservatocl 
dal riasselto delle carriere che 
ci ha discriminati; amareggia
ti per il continuo e snervante 
impegno di servizio che ci 
fanno fare i nostri beneamati 
superiori. 

V indennita di a tstituto», 
tanto per fare un esempio, 
e stata cosl npartita, a egua-
le numero d'anni di servizio: 
marescialli lire 59 mila; bri-
gadieri e vicebrigadieri lire 
45 mila; appuntati e carabi
nieri rispettivamente lire 30 
mila e 25 mila. Come se i figli 
di questi ultimi non mangias-
sero lo stesso pane. Potevano 
almeno darci un' a indennita 
di sguatteri», poiche tutti i 
santi giorni noi lavoriamo di 
ramazza, spazzolone e strofl-
nacci vari, dai sofjitti alle 
canttne. Pol arrirano i signori 
ufficlali che. come se fossero 
d e i superuomini. avanzano 
proposte di punizione perche 
le uniformi sono sozze. A que
sto si aggtunqa t'interminahi-
le orario di lavoro: per setti
mane e settimane. cosl. non 
nusciamo a vedere i nostri 
famigliari svegli perche siamo 
sempre in servizio. 

Questa tetlera la mandia-
mo anche ai minutri e ai 
comandanti delle varie armi, 
ma indichiamo I nostri nomi 
solo per il giornale che ci di-
fende, con preghiera di non 
pubblicarli perche altrimenti 
per noi sarebbero brutti guai. 
Firmate cosl: 

UN GRUPPO DI 
FUTURI AMICI 

(Arezzo) 
* 

' Altre lettere ci sono state 
scntte da quattro guardie di 
P.S. di Genova (che solleci-
tano «un interessamento dei 
comunistl perche anche noi 
si possa avere un sindacato 
attraverso il quale far valere i 
nostri diritti»); da un gruppo 
di guardie di ftnanza di Na-
poli e da un gruppo di ap
puntati e guardie del Raggrup-
pamento di Roma e della que-
stura (che ci ringraziano per 
aver sostenuto le loro richie-
ste e concludono: <r A noi 6000 , 
lire dt arretrati, agli ufjiciali 
e at funzionari centinaia di 
migliaia di lire. Pensano di 
averci tappato la bocca, ma 
sappiamo che te elezioni sono 
vicine e con noi ci sono an- • 
che le nostre famiglie per da
re il voto giusto il 13 giugno 
prossimo »). 

Nino Benvenutl 
e i pugili 
d'altri tempi 
Caro direttore, 

nei giorni scorsi, su molti 
giornali, ho letto strabiltanti 
afjermaztonf come quella che 
Nino Benvenutl, teste liqutda-
to definitivamente dalla « bel-
va» Carlo Monzon (scrwono 
sempre quei giornali), sareb-
be stato H put grunde pugile 
italiano d'ogni tempo. 

Posso permettermi di trase-
colore? Qui stiamo confonden-
do non solo le carte, ma la 
storta del pugllato italiano e 
mondiale. Qui diamo la pa-
tente di inarrivabile campione 
ad un atleta che ha avuto la 
forluna di trovarsi m un pe
riodo dt « vacche magre » m 
campo mondiale, perche se 
fosse stato un po' piu avanti 
negli anni, st sarebbe dovuto 
battere almeno almeno con 
Gene Fullmer, con Carmen 
Basilto, per non citare i vari 
Robinson, Randy Turpm, Ja-
eke la Motta ecc. ed allora 
st che st sarebbe palesata la 
sua « nobilttate ». 

C'e pot da constderare il 
fatto che per esaltare questo 
boxeur, gia supervalutato co
me dilettante, si dimentica 
qualche piccolo campione del 
boxing di ten e di ten l'al
tro: come per esempio Ana-
cleto Locatelli (che secondo 
me non avrebbe fatto durare 
il Benvenutl ancora integro 
un paio dt nprese); si dtmen-
ticano Tamagntnt e Bostsio; 
si dimenticano Jacovacct, Frat-
tini, Michele Palermo, Spoldi, 
Turiello, Duilio Lot, Ttberio 
Mttri, Peyre, Bernascont ecc: 
pugili che per lo piu andaro-
no in America del Nord e del 
Sud e se non divennero cam
pione del mondo, e per ra-
gioni opposte a quelle che in-
vece favortrono il triesttno. 

Ecco. vorrei dal critico il-
lustre del tuo giornale, Giu
seppe Signori, una risposta 
piu completa, piu approfondi-
ta, piu tecnica dt questa mia 
domanda-risposta. 

Ti ringrazio antictpatamen-
te. tuo 

MARIO GREGOTTI 
(Vercelli) 

Centimetro pei ccnuinetro, 
chilogrammo per chilogram-
mo, Anacleto Locatelli, nato 
a Bellinzona nel 1906 e tra-
sferitosi ancora bimbo a Mi
lano, e stato il piu grande pu
gile nostro di ogni tempo. 
Cleto entro nella professiona 
da peso leggero, chiuse come 
medio. In un lungo periodo 
di autentici campioni, dal 
1926 al 1941, affrontb fra 1 
tanti gli olandesi Bep Van 
Klavren e Luc Van Dam, gli 
inglesi Jackie « Kid » Berg • 
Harry Corbett, il tedesco Gu-
stav Eder, i belgi Sybille e Fe
lix Wouters, il francese Gu-
stav «Tiger» Humery, il fl-
lippino' Ceferlno Garcia,- i?!i 
americani Tony Canzonen, 
Benny Bass, Fritzie Zivic, Har
ry Dublinsky, Jimmy Leto, 
Billy Celebron, Frankie Klich, 
Izzy Jannazzo, Steve Halaiko 
ed altri ancora che flguraro-
no in prima fila nelle rispet
tive categorie di peso o, ad-
dirittura, li troviamo nel li-
bro dei campioni dei mondo. 
Cleto Locatelli li sconfisse 
quasi tutti e sempre nei rings 
forestieri perche era troppo 
fiero, onesto. indipendente per 
chiedere. oppure accettare, 
aiuti estranei. Marcel Cerdan, 
campione mondiale dei medi, 
considert sempre Locatelli il 
suo « grande maestro ». Cleto 
morl a Parigi in solitudine. 
dimenticato, senza medaglie, 
povero. N^n ebbe fortuna, ne 
protetton. non fece parte di 
cricche, della mafia, non giro 
il mondo con belle donne, con 
awocati, con maghi. Cleto Lo
catelli fu un uomo serio, un 
pugile serio, un campione se
rio. Coloro che mettono Nino 
Benvenuti al posto di Cleto 
significa che sono fuori stra-
da, hanno interessi da difen-
dere, non conoscono la stona 
della « boxe », accettano im
presari marpioni, I'affarismo 
sfrenato, una stampa servile, 
persino il razzismo se pensia-
mo ai tre « mondiali » fra Ni
no e Griffith. 

Quei tre campionati mon
diali rappresentano, appunto, 
il fulcro della camera — pro-
tetta ed imposta — di Nino 
Benvenuti. Solo in Europa, 
durante gli anni renfi e tren-
ta, si videro in azione pesi 
medi come Tommy Milligan 
e Ted Kid Lewis, come Len 
Johnson e Jack Hood, come 
Molina e Marcel Thil. corns 
Ignacio Ara e Ted Moore, co
me Jock Mc Avoy e Len Har
vey mentre oltre Atlantico. la 
cintura mondiale era difesa 
da molossi quali Harry Greb 
e Tiger Flowers, Ace Hudkins 
e Dave Shade, Mickey Wal
ker e Gorilla Jones: contro 
quelle pantere, quei gatti sel-
vaggi, quelle tigri. quei go
rilla, era improbabile diven-
tare campioni del mondo a, 
difatti, Mario Bosisio e Leo
ne Jacovacci non ci riusci ro-
no pur valendo qualcosa dl 
piu di Nino Benvenuti che 
superavano in tecnica, in vio-
lenza, in mestiere, in poten-
za, in serieta, in rendimento. 
Gli antichi Jacovacci e Bosi
sio potevano affrontare, con 
ragionevoh possibilita. l'o-
diemo Carlos Monzon che pur 
distrusse Benvenuti a Roma • 
Montecarlo. 

Per la verita Nino, atleta ar-
tihciale, mancino messo in 
guardia normale, difettoso ad 
un piede quindi scarsamente 
mobile, una volta persi i ri-
flessi a causa dell'eta, divert-
ne un pugile assai vulnera
ble . Tutti i destn furono 
suoi: Frazer Scott e Dick Ti
ger, Tom Bethea e Don Full
mer, Doyle Baird, Chinno, 
Carlos Monzon lo misero al 
tappeto oppure Io fecero sban-
dare pericolosamente. Dovet-
tero entrare in scena alcuni 
arbitri casalinghi per ripara-
re i guasti. Inoltre Nino Ben
venuti e stato il campione del 
mondo che non seppe prati-
care Io •infinghting», doe 1'ar
te del combattimento a di-
stanza rawicinata, un pilastro 
del gioco pugillstico. Fate con
to di ascoltare un planista da 
concerto che usa una mano 
sola, (gs) 


