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Decine di provocazioni fascisfe, aggressioni e oscuri risvolti 

Latina: centrale 
dello squadrismo 
e degli intrighi? 

II contrattacco padronale alle lotte bperaie che hanno spezzato la prin
cipals molla del profitto - Tredicimila disoccupati o sotto cassa integra-
zione • Impegno e iniziative del partito per battere le manovre reazionarie 

Tredicimila operai senza la-
voro o sotto cassa integrazlo-
ne: e il primo dato che fornl-
scono i compagni di Latina, 
l'epitaffio al boom della Indu-
strializzazione pontina. La cri
si colpiscc soprattutto nel set-
tore tessile, dell'edilizia e del-
le attivita collegate: 3.500 sono 
i disoccupati, fra Latina cltta 
e la provincia, mentre in deci
ne di aziende si va avanti ad 
orario ridotto. 1100 operai sot
to cassa integrazione su 1300 
alia Mistral, 300 su 370 alle 
Fonderie, 350 alia Massey Fer
guson, 52 sospesi a tempo pie-
no alia Yale, e cosl via. 

Insomma sono venuti dram-
maticamente al pettlne i nodi 
dl uno sviluppo caotico, distor-
to, disordinato. Tre fattori 
hanno, infatti, caratterizzato 
il processo di industriallzza-
zione della zona pontina: a) i 
bassi salari (flno a qualche 
anno la, il comprensorio di 
Latina era al XIII posto delle 
«zone» salarialij e quindi 
l'eccezionale profitto per gli 
imprendltori; b) la vicinanza 
di importanti mercati, come 
quelli di Roma e Napoli; c) le 
adeguate infrastrutture (stra-
de, acqua, energia elettrica) 
che hanno favorito l'installa-
zione di nuove fabbriche. A 
questi tre fattori vanno ag-
giunti, poi, gli investimenti 
della Cassa per il Mezzogior-
no, che hanno fatto calare nel-
le tasche degli industriali una 
pioggia di miliardi. 

Ma le lotte sindacali hanno 
spezzato la molla principale 
di questo processo. Lotte ope-
raie che hanno portato alia 
rottura delle « gabbie» sala-
riali, al riconoscimento dei di-
ritti sindacali in gran parte 
delle fabbriche, e che hanno 
cosl eliminato i super-profitti. 
Inoltre sono scaduti i flnan-
ziamenti della Cassa per il 
Mezzogiorno, vi e stata una 
calata di grandi capitali stra-
nieri (USA con la Ferguson e 
Good Year, svedesi con la 
Slim, francesi con la Mial, la 
Mistral e la Micro-farad) e 
quindi anche il mercato e con-
dizionato da fattori interna-
zionali; e, ancora, e pressoche 
scomparsa la figura del pic
colo imprenditore, cosl come 
diverse fabbriche — instal-
late in tutta fretta per godere 
del contributo della Cassa e 
che si reggevano soltanto sui 
profitti dovuti al sottosalario 
— si sono rivelate assoluta-
mente incapaci di reggere, 
adesso, perche frutto di una 
tecnologia arretrata. 

Ma, accanto ai segni di una 
autentica crisi, vi sono anche 
i disegni, gli intrighi, gli attac-
chi, di un padronato che tenta 
di ristabilire i vecchi equili-
bri — spezzati appunto dalle 
lotte dell'autunno — e che 
per questo fa ricorso a ogni 
mezzo. Primo fra tutti, lo 
squadrismo. I legami fra fa-
scisti e industriali sono assai 
stretti, ben conosciuti: cosl, 
ad esempio. alia Fulgorcavi, al
ia Manuli, alia Bristol, alia 
Plasmon. le assunzioni vengo-
no stabilite di «comune ac-
cordo ». attraverso una esaspe-
rata azione clientelare. La 

Trattative 
difficili 
per gli 

alberghieri 
~ U segretario nazionale 

della Filcams Cgil, Dome 
nico Gotta, ha commentato 
gli sviluppi della vertenza 
degli alberghieri con una 
dichiarazione in cui affer 
ma che a la caduta della 
pregiudiziale da parte del 
Faiat (associazione padro
nale) sulla contrattazionp 
aziendale e sulla classifica 
zlone unica, ha permesso 
ai sindacati dei lavoratori 
alberghieri dj aprire le 
trattative in sede sindacale 
sull'intera piattaforma ri-
vendicativa senza nessuna 
preclusione. Per I'intera 
giornata di ieti le parti 
hanno affrontato il proble 
ma del salario nazionale e 
del livello di contrattazio-
ne provinciale e aziendale. 
Le proposte padronali sul 
salario nazionale sono di 
lire 60.000 mensili contro le 
95000 rivendicate dalla ca-
tegoria degli alberghieri. 
Tali proposte sono eviden-
temente inaccettabili. Re-
gistriamo quindi al termi-
ne della prima giornata di 
trattative una evidente di-
stanza dalle posizioni del 
le parti. 

«La delegazione padro 
nale, dopo le argomenta-
zioni dei sindacati. ha chie-
sto di accantonare l'aspet 
to salariale per un'ulterio-
re riflessione passando al 
l'esame di altri punti. H 
momento e estremamente 
delicate, ma da parte del 
sindacati si Intende prose 
guire neU'esame ' di tutti 
gli aspettl della piattafor
ma e indurre la contropar 
te a uscire dalle generiche 
disponibllita gia dichiara 
te per affrontare element! 
concrrti e di sostanza. I la 
voratori nel contempo stan 
no intensiflcando la loro 
mobilitazione e slamo cer 
ti che quatora le po&isJoni 
degli albergatori non mu 
tassero nelYarc odl questa 
aestlone, la - ripreaa degli 
scioperi sari Immediata e 
non potra che risultare pld 
inclsiva delle fast prece
dent! ». 

Good Year, poi, e stata consi-
derata per anni un feudo fa-
scista, polche le assunzioni 
passavano addirittuia per la 
sezlone del MSI di Cisterna. 

Ma questo. appunto, non e 
servito per arginare le lotte 
operaie. E dunque l'attacco 
padronale si serve, adesso, dei 
fasclsti secondo un dupllce 
schema; da un lato ci sono le 
aggressioni, dall'altro il tenta-
tivo di far acqulstare un certo 
peso alia Cisnal e di favorlrne 
gli' iscritti attraverso premi 
di produzione, incentivazioni, 
passaggi di qualiflche. II di
scorso sugli assalti squadristi-
ci e assai lungo: si parte dal
le fucilate del padrone della 
Car-sud contro gli operai, du
rante uno sclopero per far sal-
tare le « gabbie » salariali; si 
passa attraverso gli assalti ai 
picchetti alia Mial di Sa-
baudia, alle ragazze ferite da 
un carrello che era stato sea-
gliato contro di loro: e la se
ra stessa viene incendlata la 
macchina del compagno con-
sigliere comunale Calcagnini, 
come evidente « vendetta » al
ia reazione operaia in fabbri-
ca; si continua attraverso l'in-
cendio appiccato alia sede dei 
marxisti-leninisti, con l'incre-
dibile spettacolo offerto in tri-
bunale da un commissario di 
P.S. che depone a discarico 
dei fasclsti che lui stesso ave-
va incriminato; e troppo lun
go davvero sarebbe continua-
re con questo elenco di azio-
ni squadristiche, basti pensare 
che a giorni i compagni di La
tina pubblicheranno un «11-
bro nero » sulle violenze fascl-
ste nelle fabbriche della zona. 

Ma, aldila di questi eplsodi 
di squadrismo, si possono in-
travedere altri fatti che fanno 
pensare a un disegno piu va-
sto. Vi e, tra Sabaudia e San 
Felice, una folta presenza di 
ex maro della X mas; a Cori 
risiede uno dei « vice » di Va-
lerio Borghese, e stata notata 
tutta una strana attivita con 
telefonate che si incrociavano 
con mezza Italia; a Latina vi 
e, ancora, Tommaso Stabile, 
ex consigliere comunale mis-
sino, denunciato recentemente 
come direttore del giornale di 
« Ordine nuovo » per tentativo 
di ricostituzione del partito 
fascista; la stessa polizia ha 
compiuto nella zona una va-
sta battuta alia ricerca di Va-
lerio Borghese; sono state no-
tate « esercitazioni» di non si 
sa quale natura, fra le dune 
del lungomare, con apparec-
chi rice-trasmittenti; altre riu-
nioni sono avvenute in una 
proprieta che Almirante ha 
nella zona; gruppi di giovani 
fascist! di Latina vengono uti-
lizzati per spedizioni squadri
stiche in altri comuni; e per 
flnire vi e una situazione «in
terna » al MSI di tensione 
particolarmente acuta. 

Se da un lato e evidente lo 
sforzo di mettere su circoli, 
palestre, associazioni, anche 
nei posti dove sono di estrema 
debolezza, dall'altro lato vi e 
la rissa perche gli ultras ten-
tano di scalzare i vecchi diri-
genti ritenuti «rammolliti »: 
non a caso, nell'ultimo con-
gresso provinciale missino. e 
stata votata aU'unanimita una 
mozione per affidare le cari-
che dirigenti a « coloro che si 
sono distinti durante Vanno 
per azioni valorosen. 

Insomma e facile individua-
re una centrale del fasclsmo, 
della provocazione, e forse 
qualcosa in piu: si pud par-
lare di un «banco d'esperi-
mento ». di una palestra d'ad-
destramento per il MSI, di un 
disegno eversivo che, forse, 
tende a preparare una base e 
i mezzi per sfruttare la «gran-
de occasione». E vanno anche 
considerate le origini di La
tina. la presenza di una popo-
lazione eterogenea in gran 
parte udestinatan alia zona 
dal « regime ». le centinaia di 
profughi ammassati nei « cam-
pi » che sono stati strumenta-
lizzati in chiave anticomunista 
dalla DC nel passato. e non di 
rado adesso sono oggetto delle 
« attenzionl» dei reclutatori 
fasclsti. 

In tutto cid gravi ed eviden-
ti sono le responsabilita della 
DC. Sul piano dell'antifasci-
smo e su quello dello sviluppo 
economico. Non e casuale che, 
a tutt'oggi, lo «scudo crocia-
to » non sia riuscito a « espri-
mere» che personaggi come 
l'attuale sindaco. Tasciotti. ex 
« federate »; ed e un fatto che 
la DC abbia anticipate, qui a 
Latina. la sterzata a destra — 
che oggi awiene in campo na
zionale — schierandosi con gli 
industriali contro le lotte ope
raie. per mantenere in piedi i 
vecchi rapport! clientelari fra 
notabili e gross! imprenditori. 
Basta un esempio: una deli-
bera votata dal Consiglio co
munale che istituiva un fondo 
di solidarieta per le lotte ope
raie e rimasta praticamente 
lettera morta, proprio a cau
sa della sterzata dc. 

Lo stesso discorso e valido 
per lo sviluppo economico: le 
responsabilita di aver agevo-
lato il florire delle speculazio-
ni (basti pensare che i poderi 
deU'Opera nazionale combat-
tentl venlvano rivenduti 4 vol
te in una settimana, da una 
cifra iniziale di 20 milioni ftno 
a superare i 100), di aver por
tato avanti questo tipo di pro
cesso di sviluppo che si e ada-
giato sulle vecchie strutture, 
non ha spezsato i vecchi sche-
mi. ha lasciato integre le vec
chie clientele, ha lasciato nel-
1'abbandono tutta la fascia col-
linare, dal Leplni oltre Terra-
clna. E adesso, anche la DC si 
dlbatte in una crisi profonda, 
non e in grado di compiere 
una scelta per awlare un di-
verso tipo di lntervento flnan-
zlario, in cui giochi un ruolo 
determinante fa Regione. 

E dunque decisivo e l'lznpe-

gno del nostro Partito per far 
fronte a una situazione diffici
le. I successi, flnora, non^ so
no mancati: ogni provocazione 
fascista ha avuto una imme
diata risposta, si e lavorato 
per allargare sempre piu 11 
fronte di solidarieta con gli 
operai, in tutti i Comuni am-
ministrati dalle sinistre si 
stanno organizzando conferen-
ze agrarie che impostino la 
realizzazlone dei piani di zo
na, contestando le scelte sba-
gliate, concretizzando nuove 
piattaforme di lotta; lo stesso 
lavoro 1 compagni lo conduco-
no nelle fabbriche, illustrando 
le nostre proposte per il supe-
ramento dei Consorzi, per una 
diversa legge dl lntervento 

Jiubbllco nel Mezzogiorno, per 
'occupazlone. Qutste e altre 

iniziative rivelano l'impegno 
concreto per battere ogni in-
trigo, ogni vellelta, ogni pia
no fascista. 

m. d. b* 

Quando piovono tori non basta l'ombrello E' la facilisslma esperienza che hanno 
potuto fare gli spettatori della prin

cipale arena dl Madrid I quail, sotto una pioggia scrosciante assistevano all'eplca battaglla fra la bestia e I'uomo. Poi II 
toro ha avuto un gulizo, ha spiccato la corsa, un balzo ed e flnlto fra le prime file di una • tribuna affollatissima. Gli 
ombrelli, naturalmente, sono flnltl In brkiole: per fortuna solo quattro persone sono" rimaste ferite, in modo non grave 

Secondo il piu giovane degli accusati la donna sa tutta la verita sull'oscura vicenda - Ore 
decisive per lei e per la figlia - Non osano piu uscire da sole - Scorta di carabinieri 

Anche una donna fra i fermati 

Spadaf ora 
fu sequestrato 
da persone che 
conosceva bene 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 4. 

Anche una giovane donna 
sarebbe coinvoita (ed e per 
ora in stato di fermo) nel 
sequestra di Mariano Spadafo-
ra. il giovane titolato agrario 
siciliano sequestrato nel sira-
cusano per 17 giorni e rila-
sciato una settimana fa die-
tro pagamento di una somma 
che sembra ormai accertato 
ascenda a 50 milioni. Con 
questa donna — Giovanna Ma-
caluso. 25 anni — sono in 
stato di fermo tre uomini: 
sul quartetto graverebbe. a 
sentire 1 carabinieri. una mo
le tale di indizi che la for
mate incriminazione sarebbe 
solo questione di ore. 

Altro elemento a sorpresa 
delle indaginj che sembrano 
ormai avviate a rapida con-
clusione: se la responsabili
ta dei fermati fosse confer-
mata. sarebbe dimostrato che 
il colpo non e stato compiu
to da comuni delinquenti. da 
specialisti o da disperati del 
crimine; quanto piuttosto da 
gente dello stesso giro dello 
Spadafora. e che il rapito co
nosceva bene. 

I tre su cui gravano i pe-
santi sospetti sono infatti un 
ex corridore automobilista e 
agiato commerciante siracusa-
no. Antonino Cosetta, dl 34 

anni. che anche di recente 
aveva partecipato a numernse 
gare insieme all'agrano; lo 
studente Sebastiano Canoni-
co, di 26 anni; e il piopa-
gandista di medicinali Giu
seppe Rodilosso, di 40 anni. 
amico della Macaluso. che 
avrebbe partecipato attiva-
mente alia definizione e alia 
attuazione del - piano per il 
sequestro di Mariano Spada
fora. 

E infine, un terzo elemen
to: i carabinieri tengono tut-
tora sotfocchla il prete Al-
fio Inserra, un parroco di 
Siracusa che per sua stessa 
ammissione avrebbe fatto da 
tramite tra i familiar! del se
questrato e i suoi rapitori. 
Ora, gli Spadafora hanno e-
nergicamente smentito dl ave-
re mai sollecitato la media-
zione del sacerdote e anzi 
dichiarano di esserne rima-
sti sempre all'oscuro. Per con-
to di chi ha dunque agito 
il parroco? 

Ad ogni buon conto. men
tre per il prete non 6 stata 
ancora presa una decistone. 
il quartetto e stato trasferi-
to al carcere. In quello di 
Noto il Cosetta e il Rodilos
so, e in quello di Siracusa 
il Canonico e la Macaluso. 
Mariano Spadafora e stato 
messo a confront© stamane 
con i primi due, e stasera 
con la ragazza e il quarto. 

Lunga istruttoria per il caso Sutter 

Sette perizie 
decideranno 
se Bozano 
e colpevole 

GENOVA. 4. 
a E' probabile che l'istrutto-

ria formale a carico di Lo
renzo Bozano il ventiseienne 
della Genova-bene accusato di 
aver ucciso Milena Sutter non 
duri a lungo, ma si concluda 
prima delle vacanze di ago 
sto » — ha dichiarato stama
ne il consigliere istruttore dot-
tor Lucio Grisolia, che abbia-
mo incontrato in compagni a 
del giudice dott. Bruno Noli, 
incaricato della indagine. Nes
suna altra dichiarazione da 
Earte dei giudici. A quanto ab-

iamo appreso, il giudice No
li, prima di procedere agli in
terrogator! dell'accusato at-
tende i risultati delle varie pe
rizie che comprendono: 1) gli 
esami dell'istituto di medici-
na legale sulla macchia di 
sangue sui pantaloni e il graf-
fio alia mano destra riscon-
trato sul giovane ex paracadu-
tista; 2) il confronto con 11 
sangue di Milena, che pur es-
sendo dello stesso gruppo di 
quello di Bozano, dovrebbe 
distinguersi in alcuni partico-
lari; 3) l'esame dei capelli 
biondi trovati sulla maglia del 
Bozano; 4) l'esame dei ve-
stiti infangati e della cami-
cia stracciata sequestrati al 
giovane; 5) l'esame istologico 

*sui rest! del cadavere della 
bambina per ricostruire possi-
bilmente la meccanica dello 

assassinio; 6) l'analisi sulla 
tuta di Bozano i cui pori gom-
mosi potrebbero dimostrare se 
in effetti egli 1'abbia usata 
prima del fermo, ossia. nella 
notte tra il 6 e il 7 maetjio 
quando Milena venne « affon-
data» in mare; 7) perizia cal-
ligrafica sul foglio di diario 

Contro le speculazioni sul 
caso con la ignobile agitazio-
ne della destra fascista, mo-
bilitatasi per chiedere il ripri-
stino della condanna a morte 
e piii poteri alia polizia ed 
espressas! anche in una pub-
blicazione a carattere propa-
gandistico speculativo, la fa-
miglia Sutter ha preso posi-
zione con una lettera al no
stro giornale e agli altri quo
tidian! dl Genova. L'awocato 
Enrico Murtola, a nome dei 
Sutter, dopo aver dato atto 
dei nobili sentiment! di solida
rieta espressl dalla civile na-
zione italiana scrive: «Rie-
see dawero incredibile quin
di. che — dopo la sconvol-
gente conclusione della trage-
dia — alcune persone (che ol 
tretutto si qualificano «re-
sponsabili») abbiano Intrapre-
so una vera e propria opera 
zlone commerciale sul caso 
(con lo stampare e con 11 por-
re in vendita la pubblicazio-
ne Rcaso Sutter • difesa del
la societa») 

Aperto a Fiuggi i l congresso convocato dalla Federazione medici mutualisti 

II nuovo ruolo del medico nel 
servizio sanitario nazionale 

Un discorso di Donat Cattin rinf ocola la polemica . con Mariotti 
Soltanto un'organica riforma puo sanare l'attuale situazione di crisi 

Dal nostro inyiato 
FIUGGI, 4 

La polemica Donat Cattin 
Mariotti sulla riforma sanita
ria ha avuto un nuovo svi
luppo oggi al congresso del
ta Federazione italiana medi
ci mutualistici, convocato per 
discutere L'tnsertmento del 
medico generico nel servizio 
sanitario nazionale. 

II ministro socialista della 
Samta ha Inviato un tele-
gramma. Donat Cattin e, in 
vece. intervenuto di persona 

Secondo 11 ministro del La
voro, lo stato di indebitamen-
to ormai cronlco e crescente 
delle mutue sarebbe imputa-
bile al Uevitamento incontrol-
lato delle rette ospedaliere. 
Sono stati varati 1 decretl di 
applicazlone della legfe ospe-
daliera, che prevedono nuove 
attrezzature e un migllor trat-
tamento economico al perso-
nale *»enza prevedert — ha 

detto Donat Cattin — una 
lira dt copertura*. Di conse-
guenza, gli ospedali hanno au-
mentato le rette di degenza. 
con un aumento di spesa a 
carico delle mutue di circa 
500 miliardi 1'anno. Ed ora 
— ha proseguito il ministro 
— si annunciano nuovl au-
menti del costo ospedaliero 
tra i 270-300 miliardi per leg 
gl e richieste contrattuali. 

Allora, e tutta colpa degli 
ospedali? Secondo Donat Cat 
tin, si; ma, questa, e una tesi 
unllaterale. PiO obbietiivamen 
te bisognava riconoscere sin 
dall'inizio — questa e s u u 
la critica dei comumsti alia 
legge ospedaliera Mariotti — 
che IL poire l'accento sugli 
ospedali trascurando la medi-
cina generica e speciallstlca, 
ignorando quella preventlva e 
tappando 1 buchl delle mu
tue. anzlche awlarne.il supe-
ramento con prowedimenti di 
riforma, tutio c!6 avrebbe 

peggiorato la situazione. 
Donat Cattin finge di igno-

rare che se 11 costo ospeda
liero e aumentato, primo re-
sponsabile e il sistema mu 
tualistico che, scaricando tut 
ti i casi di malattia sugli 
ospedali, anche quelli che po
trebbero essere risolti a da 
micilio o in ambulatorio, pro-
voca Taumento della spesa e 
la crisi di posti-letto. Senxa 
contare 1'enorme incidenza sul 
deficit delle mutue costitulU 
dalle spese di medicinali, In 
vertiginoso aumento sotto la 
spinta dei monopoll farma-
ceutlci, complici le stesse mu
tue. 

La riforma sanitaria deve 
saper tagllare le radlcl dl que
sta situazione che sono alia 
origine della crisi. Ma il go-
verno la riforma non Ilia an
cora approvata e Donat Cat> 
tin, nel suo discorso, non ha 
detto quando ci6 awerra (si 
dice che un testo dl legge sia 
stato consegnato al rarl dl-

casteri, che debbono far oo-
noscere le loro osservazioni: 
dopo di che, un comltato ri-
streUo di ministri dovrebbe 
redigere un testo definitivo). 

Con la riforma anche il m a 
lo del medico dovra cambia-
re. Su questo argomento Do
nat Cattin ha espresso alcuni 
giudizi che si awicinano agli 
orientamentl piu avanzati che 
cominciano a farsi strada nel
le stesse categorie mediche: 
riqualificazione dell'atto sani
tario abolendo ogni forma di 
oottimo a favore del tempo 
pieno e del lavoro-di tquipe: 
riconoscimento del poterecon-
trattuale del sindacati dl ca-
tegoiia del medici e dell'auto-
nomia dell'atto medico da 
ogni interferenn burocratlca 
o gerarchica. 

Su questo tenia II congres
so del medici mutualistici por-
ra l'accento domanl a pren-
dera delle decision!. 

Concetto Testai 

~Q%. Dal nostro inviato 
. . . . ., PISA. 4. • 
Vinccnzo Scarpellini. uno dei 

camerieri arrestato per l'assas-' 
sinio di Luciano Serragli, il pro-
prietario della rosticceria di via 
La Nunziativa, punta il dito 
contro la vedova della vittima. 
Elsa Maffei. Scarpellini. il qua
le nega di aver collaborate) ad 
uccidere il Serragli e ammette 
solo di aver partecipato all'oc-
cultamento del cadavere sulla 
cima del monte Castellate, 
avrebbe. secondo < alcune indi-
screzioni raccolte a palazzo di 
Giustizia, accusato la vedova 
di aver pralicato 1'imezione al-
i'oste (un medicinale la cui 
sommimstrazione eccessiva pud 
aver provocato anche la morte) 
e di essere stata presente al 
momento del trasloco del cada
vere di suo manlo dalla ro
sticceria sull'aulo dell'altro ca-
menere arrestato, Glauco Mi-
chelotti. 

Perche soltanto adesso Scar
pellini avrebbe lanciato questa 
accusa contro la vedova? Egli 
ha capito che la sua sorte e 
legata a quanto potra dichiarare 
la donna. II giovane cameriere 
si dichiara del tutto estraneo 
alia morte del Serragli, ma il 
magistrato. com'e noto. non lo 
ha creduto. perche pensa che 
chiunque fosse stato responsa-
bile di un solo reato minore si 
sarebbe reso conto del rischio 
cui andava incontro. 

Ora Vincenzo Scarpellini. do
po ('incriminazione per omici-
dio volontario. ha capito che 
soltanto decidendosi a vuotare 
il sacco ha qualche possibilita 
di salvarsi. Spera che quanto 
egli va sostenendo e cioe che 
e intervenuto soltanto a I mo
mento di occultare il cadavere 
del povero Serragli. venga con-
fcrmato dalla vedova che co-
noscerebbe tutta la verita sul 
giallo di Sciano. Non solo: lo 
Scarpellini ha chiesto di esse
re messo a confronto con il 
suo amico Glauco Michelotti: 
sostiene infatti. di essere stato 
chiamato da lui che si trovava 
nei guai. L'amico gli avrebbe 
chiesto di far sparire il cada
vere e lui al suo amico non 
sarebbe riuscito a dire di no. 
II magistrato, stando alle indi-
screzioni. avrebbe dedso di 
mettere a confronto i due an
che con la vedova. II confron
to a tre si rende necessario 
dopo che i carabinieri hanno 
raccolto (sono sempre tndiscre-
zioni. ma molto attendibili) una 
preziosa testimonianza di una 
donna che afferma d'aver visto 
Elsa Maffei. la notte di mar-
tedl verso le 34. davanti alia 
rosticceria. Questa circostanza 
confermerebbe quanto ha di
chiarato lo Scarpellini. i! quale 
dice che Elsa Maffei era pre
sente al trasferimento della sal-
ma di suo marito. 

Elsa Maffei sembra che non 
sia neppure sfiorata dalle nubi 
che si stanno addensando sulla 
sua testa, anche se e costretta 
a chiedere la protezione dei ca
rabinieri perche feme che qual-
cuno degli abitanti di via La 
Nunziativa possa nuocerle. In
fatti, da quando la donna, in
sieme con la figlia. ha riaperto 
la rosticceria dopo i funeral! 
del marito. si e creato un clima 
ostile contro i familiari del po
vero Serragli. Nessuno scambia 
piu una parola ne con la ve
dova ne con la figlia L'altro 
ieri quando i carabinieri sono 
andati a prendere per la erme-
M*ma volta le due donne per 
un ulteriore interrogatorio. han
no dovirto scortarle: e'era un 
sacco di gente che quando ha 
visto Elsa Maffei e Ludana 
Serragli. ha rumoreggiato al-
quanto. Anche ieri mattina. in-
fine. la donna dovendosi recare 
all'INAM per una pratlca di 
malattia ha chiesto che i cara
binieri raccompagnassero. > 

Dimesso 
dal sanatorio 
- Otto mesi fa sono stato 
dimesso da un sanatorio 
con un misero sussidio an-
nuale che termina fra quat
tro mesi. Nel frattempo la 
Commissione provinciale 
ml ha riconosciuto invalido 
civile al 35 per cento. 

Ho fatto domanda di as-
sunzione p'resso vari entl. 
ma flno ad oggi nessuno ha 
avuto pleta di me. Con me 
vive mia madre, dimessa 
da poco da una clinica ed 
affetta da tumore inguari-
bile alia testa. 
RAFFAELE DELLE CAVE 

S. Felice a Cancello 
(Caserta) 

Giorgio Sgherri 

La vxateria sul colloca-
mento obbligatorio degli 
mvalidi civili e stata rego-
lata ex novo dalla legge 
del 2 aprile 1968, n. 482. Tra 
i beneflciari della citata 
legge sono annoverati an
che gli ex tubercolotici pur-
chi non abbiano superato 
il cinquantacinquesimo an
no di eta. conservino una 
residua capactta lavorativa 
e non siano affetti da in-
validita tali da recare pre-
giudizio alia salute ed alia 
incolumitd dei compagni 
di lavoro. L'aliquota riser-
vata agli invalidi civili d 
del 15 per cento. 

Ti consigliamo, pertanto. 
se ti trovi nelle condiziom 
previste dalla citata legge, 
di inoltrare domanda di 
assunzione presso aziende 
pubbliche o private site 
nella localita in cui tu ri-
siedi. 

Uf ficio 
indennisszi 

Vorrei conoscere che fi
ne ha fatto la mia doman
da inoltrata fin dal 28-4'64 
airufficio Indennizzi ai col-
piti da persecuzioni nazi-
ste. Non ho mai ricevuto 
alcuna comunicazione ed 
il mio stato attuale richie-
de una urgente assistenza. 

Non posso usufruire del
la pensione di vecchiaia 
pur trovandomi In condi-
zioni di non poter svolge-
re alcuna attivita. 

GIOVANNI MASULLO 
(Napoli) 

11 tuo appello non pote-
va esimerci dall'accertare 
la sorte della richiesta da 
te inoltrata circa 7 anni fa. 
Ci risulta che la tua do
manda presentata all'Uffi-
cio Indennizzi non $ stata, 
a suo tempo, accolta in 
quanto non sei risultato 
deportato nei campi di 
sterminio nazisti. Eviden-
temente sarai stato, invece, 
deportato nei campi di la
voro. Ti precisiamo, al ri-
guardo, che le domande 
accolte furono pubblicate 
sulla Gazzetta Ufficiale nu-
mero 230 del 22-5-1968 ed 
agli esclusi fu data /acolta 
di ricorrere entro 30 giorni 
dalla pubblicazione della 
Gazzetta stessa. 

Alio stato attuale tu hat 
solo la possibilita, ai fini 
pensionistici, di inoltrare 
domanda, la quale non 6 
soggetta ad alcun termtne 
di decadenza. alia Commis
sione Perseguitati Politici 
sita in Piazza Dalmazia I, 
al fine di ottenere il rico
noscimento del periodo di 
internamento. 

Esclusione 
dalla scala mobile 

Leggo sull'« Unita » che 
TINPS sta pagando la ri-
valutazione delle pension! 
pari al 4.80% dal 1° gen-
naio ca. per lo scatto del
la scala mobile a seguito 
dell'aumentato costo della 
vita. 

Per noi ingegneri. assi-
stiti con un assegno men-
sile di lire 50.000. non e 
aumentato il costo della 
vita? 

Fate qualcosa anche per 
noi. 

Ing. F. LANZARA 
(Salerno) 

£' piu che giusta la Sua 
lamentela, perb siamo co 
stretti a ripeterLe quanto 
gia pubblicalo sul nostro 
quotidiano il 30 gennaio 
del ca. in risposta ad una 
Sua analoga nmostranza: 
la vigente normativa che 
regola Vafflusso dei con--
tributi alia Cassa nazio
nale di assistenza per gli 
ingegneri (legge del 1961) 
prestandosi a facili evasio-
ni contributive ha fatto s\ 
che la Cassa, almeno per. 
ora, non e in condizUme 
di poter aumentare le at-
tuali pensioni. Ci risulta 
che sono stati fatti dei 
passi presso i ministeri 
vigilanti per la modiflca 
della legge sostitutiva del
la Cassa stessa e che i sta
to elaborato un disegno 
di legge che, ct auguriamo, 
venga varato quanto pri 
ma possibile. 

Artigiani . . 
al minimo 

Sono un pensionato ex 
artigiano che usufrulsce 
della nota pensione di lire 
18.000 mensili. Possibile 
mai che con tutti gli au-
menti del costo della vita 
la mia pensione debba es
sere di importo cosl basso? 

MAURO SENSI 
Flrenze 

Ci risulta che la Confe-
derazione Nazionale del-
I'Artigianato si sta adopt-
rondo per una proposta di 
legge, ad iniziattva popo-
lore, intesa ad ottenere un 
trattamento minimo delle 
pensioni artigiane ugvale a 
quello attualmente previsto 
per la generality dei pen 
sionali (23 mila e 25 mtla 
per gli ultrasessantacin 
quenni). Noi < riteniamo 
non sia il caso mettere in 
condizioni di ricorrere ad 
iniziative del genere, Or

mai e abbastanza noto che 
una pensione di L. 18 000 
al mese e pensione dl fame 
& lo stesso dicasi degli at-
tuali trattamenti minimi 
previsti per gli ex asstcu-
rati obbligatori. • 

Di recente d stato dis>po-
sto I'aumento per lo scatto 
della scala mobile per tut
ti i pensionati dell'INPS 
che, pare, sia stato messo 
in pagamento in questi 
giorm. In conseguenza gli 
artigtani hanno avuto tl 
regalo di Pasqua; la loro 
pensione e stata portata 
da L. 18 000 a L 18 850 
mensili ed hanno cosl po
tuto acquistare appena 250 
grammi di capretto (il 
prezzo minimo di talc ge
nere in questi giorni e di 
L. 3.500 al Kg J per festeg-
glare la lieta ricorrenza. 
E gli altri giorni, con qua
si 500 lire al giorno, come 
si pub vivere? 

Ricordiamoci che soltan
to gli appartenenti a que
sta categoria di lavouitori 
sono piit di 3 milioni di 
cui circa 300 000 gia pen-
stonati. Ed i coltivatort di-
retti, mezzadrt e coloni? 
Ed i commercianti? E gli 
altri 3 milioni circa di pen
sionati dell'assicurazione 
generate obbligatoria tito-
lari di trattamento mi
nimo? 

Domanda 
di ricostituzione 

Sono titolare di pensio
ne per vecchiaia dall'otto-
bre 1964 e da tale data ho 
continuato a lavorare flno 
al 1969. II 16 ottobre 1969 
ho lnoltrato alia Sede del
l'INPS di Roma la doman
da di ricostituzione della 
mia pensione per i contri-
buti versati nei 5 anni suc-
cessivi al penaionamento. 

Desidererei sapere se 
questi 5 anni mi saranno 
conteggiati al 74% e come 
mai a tutt'oggi non ho an
cora percepito il rimborso 
delle trattenute fattemi sul
la pensione dal 1-5-1968 al 
304-1969. 

Sono passati piu di 20 
mesi. quanto tempo dovrd 
ancora attendere? 

ANTONIO SCATTO 
Civitavecchia (Roma) 

Se, a suo tempo, ti sei 
avvalso della facolta con-
cessa dall'art. 13 della leg
ge del 30 aprile 1969 n 153, 
di oplare entro il termtne 
di 180 giorni dalla data di 
pubblicazione della legge 
stessa, la tua pensione sara 
ricalcolata con I'aggancio 
al 74% sempreche, benm-
teso. tu abbia non meno 
di 40 anni di contribuzio-
ne. Delta percentuale di-
minuisce in rapporto al 
numero degli anni della 
effettiva contribuzione. 

Per quanto riguarda il 
rimborso delle quote di 
pensione a te trattenute 
dal 1-5-1968 al 30-4-1969, la 
relativa domanda da te. a 
suo tempo presentata, * 
stata presa in esame solo 
in questi giorni, a causa 
del notevole numero di 
analogue richieste che, a 
quanto ci vtene riferito, 
vengono evase m ordine dt 
presentazione. 

Abbiamo mottvo di n-
tenere che la tua prattca 
di rimborso non potra es
sere definita prima di 
qualche altro mese e pro-
babilmente unitamenle al
ia domanda di ricostituzio
ne della pensione 

Tre anni 
da recuperare 

Percepisco una pensione 
INPS di invalidita dal 1963 
ed ho tre anni (1959. 1960 
e 1961) da recuperare per 
lavoro da me svolto in qua
nta di artigiano. Non ho 
piu lavorato da quando 
sono andato in pensione. 

Mi hanno riferito che 
devo attendere ancora un 
altro anno. Per quale ma 
tivc? 

ROMOLO SIMONETTI 
Roma 

Confermtamo quanto ti 
abbiamo comunicato tn 
questa rubrtca V1-5-1970 « 
cioe che t contributi ver
sati in tuo favore nelias-
sicurazione invalidita vec
chiaia e supersttti degli ar
tigiani, per gli anni 1959, 
i960 e 1961 avrebbero dato 
luogo. a domanda,-alia ti-
quidazione di un supple-
mento di pensione al veri-
fiearsi di una delle seguen-
ti condizioni: 

1) siano trascorst 5 anni 
dalla data di decorrenza 
della pensione e sia stato 
raggiunto il 65° anno di 
eta; -

2) sta accertata la per-
dita della residua capaci-
ta di guadagno 

Essendosn verificata, net 
tuoi confronti, la prima 
condizkme. ti • preciswmo 

.che avresti diritto al sup-
plemento, per tre anni di 
attivita artigiano, solo nel 
caso in cui la tua pensio
ne fosse superiore al trat
tamento minimo che. m 
base alle recenti norme 
(art. 7 della legge del X 
aprile 1969, n. 153) & fu-
sato tn lire 23.000 mensilt 
per i titolari dt pensione 
dt eta inferiore ai 65 anni 
e lire 25JOOO mensili per i 
titolari che abbiano com
piuto U 65° anno di eta 

Se al contrario. la tua 
pensione e integrata al 
minimo. U supplemenlo po-
trebbe essere assorbito in 
tutto od in parte dall'im 
porto dello stesso tratla 
mento minimo Inoltre. 
poichi ci hai fatto presen 
te che VINPS ti ha latto 
sapere che la tua prattca 
sara detintta tra un anno 
circa, nei prossimt giorni 
cercheremo dt conoicere 
come stanno effetttvamtn 
te le cose e ci adoperer* 
mo affinchi tale termine 
venga ridotto il piu che 
possibile, 

'«M.. * Ti t * 
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