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Oggi a Modena if conveghb del PCI 

I cooperatori cercano 
una nuova presenza 
nella vita politica 

Forza e rappresentativiti del movimento devono avere espres
sione a livello di governo, parlamentare, degli organi d'infor-

mazione — Un confronto col ruolo assunto dal padronato 

II Convegno del PCI 
sulla cooperazione e 1'as-
soclazlonlsmo, 11 quale si 
apre oggi a Modena. af-
fronta un grosso problema 
di struttura politica del 
paese. Vediamone alcuni 
aspettl. 

La Confindustria rap-
presenta un numero di 
cittadini che non e che 
la minima parte di quelli 
rappresentati, invece, dal 
movimento cooperativo. 
Anche se concedessjmo al
ia Confindustria di rap-
presentare i 2 milioni e 
mezzo di lavoratori di-
pendenti dalle imprese ad 
essa associate, arrlverem-
mo forse alia meta del 
soci di cooperative, mu-
tue e associazioni di ser-
vizi o di produzione.. Tut-
tavla il Presidente del 
Consiglio del minlstri con-
sulta regolarmente la Con
findustria. sulle faccende 
economiche, mentre non 
ha mai avuto una consul-
tazione approfondita con 
i dlrigenti del movimento 
cooperativo. 

Sono fatti come questl 

che dicono la qualita del 
regime democratico. Per 
la parte che riguarda il 
movimento cooperativo, oc-
corre rilevare che vi so
no stati due ostacoli ad 
una plena espressione 
della sua rappresentati-
vita: la mancanza di uni
ta fra le central! coope
rative — quattro, con 
quella facente capo agli 
Enti di sviluppo; ma 
molte cooperative non 
sono associate alle confe-
derazioni — e la tenden-
za, propria anche di alcu
ni ambienti sindacali. a 
considerare la cooperazio
ne come le salmerle cui 
e assegnato il ruolo pas-
slvo di segnire 1'esercito 
combattente. Si spiega co-
si la tendenza, da parte di 
alcuni, a considerare la 
associazione economica un 
complemento di quella sin-
dacale. anzlche un campo 
nel quale debbano invece 
fiorlre integrazioni inter-
categoriali e peculiar! for
me di espressione a livello 
nazionale, a livello di «si-
steml di imprese autoge-
stite ». 

I rapporti con lo Stato 
Oggi l'entrata in funzio-

ne delle Regloni e conside-
rata da piu parti come 
Voccasione per modificare 
i rapporti con lo Stato. Cio 
e vero, sostanzialrnente. in 
quanto la maggior parte 
degli statuti regionali pon-
gono la cooperazione fra 1 
pilastri di un nuovo, di-
retto rapporto democratico 
con i cittadini, di un nuo
vo modo di gestire i poteri 
statali. Non c'e dubbio, 
tuttavia, che vi e il peri-
colo di coltivare illusion! 
se, al tempo stesso. non 
mutano i rapporti al li
vello del governo centra-
le e delle sue strutture: 
dal sistema bancario (dal 
quale dipende gran parte 
della gestione dell'econo-
mia), ai minister! econo-

mici. 
Questa eslgenza non e 

in contraddizlone con la 
altra, insita nel process! 
di riforma, di decentra-
mento anche delle forme 
di accumulazione pubbli-
ca e di gestione della spe-
sa — basti l'esempio della 
agricoltura e della casa 
— poiche decentramento 
signlfica proprio articola-
zione istituzionale in piu 

fasi, nelle quali l'una di
pende dall'altra ed ognl 
«isolamento nell'autono-

mia» appare inconcepibile 
e dannoso. Esempio- e il 
Governatore della Banca 
d'ltalia che, nel 1970. ha 
lasclato all'asciutto le coo
perative di abitazione im-
pedendo la realizzazione 
del loro programmi. CI6 
non puo essere impedito 
dal solo decentramento 
regionale; richiede una e-
nergica presenza nella po
litica nazionale. 

Presenza, cioe espressio
ne di un'autonomia poli
tica. Quello che non c'e 
stato nella direzione della 
Federazione delle coope
rative degli enti di svilup
po, o nella Confederasione 
e nell'Associazione; quello 
che e stato in quest! anni lo 
sforzo maggiore della Lega. 
Come gia per i sindacati si 
prospetta un processo che e, 
al tempo stesso, di totale 
autonomia dai partiti e di 
«recupero» di un rap
porto piu frequente, vivo e 
diretto con i partiti special-
mente mediante la sistema-
tlca consultazione con i 
gruppi parlamentari. 

Una politica autonoma 
L'attuazione dell'autono-

mia implica, tuttavia, anco-
ra oggi la eliminazione di 
numerose sedimentazioni di 
un passato talvolta ancora 
operante nel quale l'acces-

so alle compagini sociali era 
ostacolato da dlscrimina-
zioni di colore. E non e inu
tile ricordare il caso piu 
mastodontico, ancorchfe « e-
sterno» alle organizzazio-
ni cooperative ufficiali. del 
Consorzi agrari provincial!. 

Espressione di un'auto-
noma politica significa an
che capacita di farla vive-
re nell'opinione pubblica. 
Un dirigente della coopera
zione ci faceva rilevare, per 
richiamare la nostra atten-
zione sull'interesse del fe-
nomeno cooperativo. che le 
organi zzazioni da lui ran-
presentate avevano un fat-
turato che si avvicinava a 
quello della FIAT. Ma il 
gruppo FIAT s'impone, ogni 
giomo, - all'attenzione del 
cittadino italiano; il suo 

sforzo di orientare l'opinio-
ne pubblica non e inferio-
re, per dimensioni, al suo 
fatturato e ai profitti che 
presenta. 

Questo del rapporto con 
l'opinione pubblica sembre-
rebbe il piu facile dei com-
piti. per un'organismo di 
carattere sociale, e si e 
rivelato il piu difficile. As
sociazioni di settore con 500 
mila soci non hanno anco
ra un organo d'informazio-
ne proprio o un'agenzia di 
stampa. I grandi organi di 
informazione manifestano 
un'indifferenza nei confron-
ti del movimento che e sta-
ta rotta, a tratti. soltanto 
da alcune iniziative (confe-
renze stampa, visite agl! 
impianti sociali) del Coop. 
Italia e della Lega. Certo 
non e un problema solo del
la cooperazione. ma di tut-
te le grandi organizzazioni 
popolari del nostro paese. 
Esso, tuttavia, non e solo 
un problema finanziario — 

la gestione dell'Informazio-
ne non e mai un proble
ma soltanto finanziario — 
come si sente dire da qual-
che parte. L'esempio del 
rapporto con la RAI-TV e 
istruttivo dello sbarramen-
to politico frapposto ad 
una presenza. nei program-
mi. delle esperienze e no-
tlzie della rooperazione. Al
cuni organismi sono stati 
costretti ad inserlrsi nei 
programmi pubbllcitarl: no! 
sosteniamo che le organiz
zazioni sociali hanno il do-
vere ed il diritto di rifiu-
tare l'inserzlone pubblici-
taria alia RAI-TV per otte-
nere, invece, una regolare 
presenza gratuita in tutti i 
canal! d'informazione pub
blici. 

Taluni dirigenti sono re
st timorosi, nel tracciare 
una fisionomia sociale ed 
un ruolo nuovo della coo
perazione, dalla diversita 
di questi sviluppi rispetto 
ad altri paesi. Va rilevato, 
tuttavia, che anche i Sinda
cati in Italia stanno trac-
clando una strada nuova. 
E che il punto di paragone, 
per tutti, e quella strate-
gia del cambiamento attra-
verso le ri forme, la quale 
effettivamente richiede mu-
tamenti di mentalita. for
me. contenuti. E' questa la 
base su cui e possibile, ad 
esempio, sviluppare un rap
porto Sindncati-Cooperazlo-
ne che non ricalchi vecchie 
esperienze « difensive » del 
movimento operaio (la coo-
perativa dei braccianti per 
procurare e distribuire 11 
lavoro; la illusione di lotta-

. re contro il carovita lottan-
do contro il bottegaio piu 
vicino), ma affianchi alle 
lotte sindacali una forza 
« costruttiva», una forma 
di gestione sociale valida di 
alcuni del risultati delle ri-
forme, come si esprime 11 
documento del PCI per la 
conferenza di Modena. 

La natura dell'attivita 
cooperativa — imprendito-
riale e sociale al tempo 
stesso — non e fatta per fa-
cilltare la soluzione dei pro
blem!. Le « basi materiali ». 
tecniche della gestione, e 
la capacita — collaudata 
dal controllo dei soci e dei 
lavoratori — dei gestori non 
sono fatti scontati. E' ca-
duta tuttavia nel corso 
stesso dell'esperienza ogni 
velleita di «trasferimento 
di quadri», per cui il mo
vimento cooperativo non 
puo che affidarsi sempre 
piu alia propria creativita. 
Per la tecnica di gestione 
saranno le scuole speciali 
a stimolare il processo for-
mativo, in babe a esperien
ze gia collaudate. Ma per 
i dirigenti non c'e altra via 
che quella dell'intensifi-
cazione della vita associa
tiva. 

Anche qui un processo 
di consapevolezza (la distln-
zione fra compiti tecnici e 
di direzione. fra rapporti 
con i soci e gestione) si e 
andato manifestando, pur 
tra dificolta notevoli. Noi 
riteniamo che le incom-
prensiom, ancora diffuse 
fra il movimento operaio 
come fra le associazioni 
dei ceti medi. si possano 
superare soprattutto se gli 
stessi dirigenti delle coo
perative scenderanno in 
campo aperto, nel dibatti-
to politico e sociale. Alte
ra saranno gli « altri» che 
si renderanno conto essi 
stessi che la «qualita» 
politica e sociale del mo
vimento. il suo apporto al
ia soluzione dei problem! 
della societa italiana, in 
fondo dipendono daU'impe-
gno di tutti 1 lavoratori. 

ECCO I/UNIVERSITA* DEF MART C o s l s l c h , a m a a d M s o « ' e x « Q u e e n Elisabeth»queiia 

mondo. Essa, invece dl essere demollta, era stata venduta d al governo Inglese, e successlvamente fu destinata ad essere 
un grande istituto unlversllarlo gallegglante: cl6 per Inlziati va di uno del piu grandi armafori del mondo e di un « college » 
callforniano. II comandante della nave, presentandola al pubb llco, ha detto: < Scusatecl, non 6 ancora vestita a dovere >. 
Nella foto: I'Universlta dei Marl, che stazza 83.600 tonnella te, mentre e all'ancora vicino all'isola di Lantao, al largo di 
Hong Kong, dopo un viagglo di cinque mesi. In prlmo piano un peschereccio cinese 

Ancora tutta da chiarire la storia della banda che rapi Gadolla 

II fascista - rapinatore Yandelli 
implicato nel tentativo di golpe? 
I suoi frequenti viaggi nella Germania di Bonn - I precedent! politici e criminali 
dello « svizzero » - Non si sa dove sono andati a finire 120 dei milioni del bottino 

A che cosa doveva servire I'arsenale nella sua casa romana? 

: Dalla nostra redazione 
GENOVA. 1 5 / 

L'arresto del fasotsta Diego 
Vandelli — organizzatore del 
rapimento del « s-j.Men boy » 
genovese Sergio Gfidnlla. che 
ha fruttato alia banda due-
cento milioni di lire — ha 
virtualmente chiuso il capitolo 
riguardante la organizzazione 
per delinquere, per aprirne 
un altro sicuramente piu deli-
cato e non meno importante. 
probabilmente collegato con 

le recenti scoperte di tentativi 
di «golpe» e di piani ever-
sivi per rovesciare l'ordina-
mento dello Stato. In tale di
rezione starebbero svolgendo-
si accertamenti da parte del
le squadre politiche della peni-
sola. 

Non tutti gli inquirenti sa-
rebbero infatti caduti nel tra-
bocchetto dei c maoisti >, syen-
tolati e adoperati come spec-
chietto per le allodole, cosi 
come non tutti sono propensi 
a credere che Vandelli abbia 

» I «segreti 
della Rai-TV 

II Parlamento che dovrebbe discutere la riforma 
dell'Ente non k stato informato che i dirigenti te-
levisivi hanno gia deciso per i nuovi programmi 

« Paese Sera » ha pubblicato la fotocopia del nuovo piano dei 
programmi televisivi. detto «palinsesto >. che i dirigenti della 
RAI-TV di viale Mazzini hanno gia messo a punto. proprio nel 
momento in cui alia Camera e presso la Commissione di vigilanza 
e in corso il dibattito sulla riforma della radio-televisione. sui cui 
pure i sindacati si sono pronunciati in vista di un grande con
vegno di tutte le forze sindacali del paese da tenersi in autunno 
al fine di dare un carattere democratico ali'Ente. 

" L'aspetto sconcertante della vicenda e che il cosiddetto « palin
sesto *. gia preparato per l'entrata in vigore dei nuovi programmi 
della Radio-TV dall'alta dirigenza che siede ai piani alti del 
palazzo di velro di \iale Mazzini, e ancora «top - secret» per le 
Commissions parlamentari e ministerial! competent! in • materia. 
E se. oggi. lo si conosce e perche « Paese Sera » lo ha reso pubblico. 

Stando a queste rivelazioni giornalistiche. il «palinsesto» e 
diviso in tre parti: c fascia meridtana v che va dalle 10.30 alle 
14.30: «fascia pomeridiana» dalle 15 alle 20.30 q. mfine. < fascia 
serale» dalle 20 alle 24. 

Tra le novita di rilievo — a parte una riclistribuzione settima-
nale dei programmi tradizionali — figurano il «Telegiornale 
24 Ore > (della durata di un'ora e tutto di informazione giornali-
stica) sul secondo in onda tutte le sere escluso il sabato e la 
domenica. l'introduzione di due trasmissioni «regionali > in onda 
il martedi e il giovedi (ore 19.30 - 20). una «tribuna regionale > 
permanente in onda il sabato a partire dalle 18.30. 

A Firenze nuove infimidazioni per soffocare i tentativi di rinnovamento 

La polizia ad Architettura: esanti sospesi 
La ripresa della facolta avviata nei giorni scorsi e stata bloccata da questo nuovo inter-
vento deciso dalla Procura — Domani mani festazione di studenti, docenti e lavoratori 

FIRENZE. 14 
Indetta dal c Comitato del 

bilancio politico * della Facol-
U di Architettura, sabato alle 
ore 10 al circolo dei dipenden-
ti della Provincia avra luogo 
una manifestazione di protesta 
contro il tentativo portato a-
vanti a livello nazionale e lo
cale da alcune forze politiche 
con alia testa la DC e i social-
democratici. di fare slittare 
la sessione degli esami a set-
tembre, come primo passo di 
una ulteriore liquidazione del
ta facolta di Architettura. Di 
questo malcelato tentativo si 
i avuta una riconferma sta-
mattina, quando le forze di 
polizia sono tornate in forze 
all'interno e allesterno della 
facolta, con idranti e camio-
nette, su preciso mandato del
la Procura della Repubblica. 
I docenti, tranne una sparuta 
minoranza, di fronte a questo 
ulteriore provocatorio atto di 
l^imidazione, hanno stamani 

sospeso gli esami e come gia 
avevano del resto deliberato 
nel corso deU'ultima riunione 
del Consiglio di facolta, non 
li riprenderanno finche la pa 
lizia non si sara allcntanata 
completamcnte dalla facolta. 

Dal canto loro gli studenti, 
che di fronte agli ulteriori svi
luppi hanno dato vita a degli 
attivi, con alto senso di re-
sponsabilita hanno mantenuto 
la calma. evitando ogni pro-
vocazione. La presenza della 
polizia. infatti, viene giusti-
ficata dalla Procura con 1'esi-
genza di garantire il «nor-
male > svolgimento degli esa
mi. ma in realta essa serve 
soltanto ad aggravare la ten-
sione aU'interno della facolta 
e bloccame il norma le svolgi
mento per poter cosi creare i 
presupposti per ogni azione re
pressive e liquidatrice. Ma 
gli studenti hanno preso co-
scienza di questo disegno e 
con la manifestazione di sa
bato, alia quale sono invitati 

operai, forze politiche. sinda
cali. la Regione. la Provincia 
e gli enti locali. essi intendono 
dare una prima risposta di 
massa alle manovre messe in 
atto da ben precise forze po
litiche e gruppi di potere con-
trari al movimento rinnovato-
re che si 6 creato in questi 
giorni nella facolta. che ha 
decretato ia fine della gestio
ne burocratica della facolta e 
le dimissioni del preside Sam-
paolesi che e il maggiore re-
sponsabile della situazione di 
crisi che si h venuta a creare 
ad architettura. 

Intanto. dopo il ritomo del 
rettore, professor Sestini, che 
si e recato a Roma per con-
ferire con il ministro Misasi, 
il decano della facolta ha in-
detto una riunione del Consi
glio allargato per domani po-
meriggio, per discutere sulla 
situazione della facolta alia 
luce anche del nuovo blocco 
attuato dai docenti per la pre
senza della polizia. 

ACCORDO EUROPEO 
per I'energia nucleare 

BRUXELLES. 15 
In una riunione tenuta ieri a 

Bruielles. I'ENI — attraverso 
i'Agip nucleare — ha deciso 
di enlrare in un importante ac-
cordo. inteso alio sviluppo del
la industna energetica nuclea
re. nell'ambito di quella che 
sara la Comunita europea allar-
gata. Infatti le altre aziende 
interessate appartengono alia 
Gran Bretagna (Nuclear Power 
Group e British Nuclear Fuels), 
alia Germania ovest < (Kraft-

werk Union e Interatom), al Bel-
gio (Belgonucleaire). Manca la 
Francia. che non si esclude pos-
sa aderire success!vamente. 

L'interesse dcll'accordo e so
prattutto nella adesione dei due 
gruppi britannici, uno di Sta

to. l'altro un consondo private 
che da tempo collaborano nella 
realizzazione del programma 
per il reattore veloce. che e 
il piu avanzato del mondo occi-
dentale e puo gia essere consi-
derato • pienamente riuscito. 11 
reattore veloce permettera fi-
nalmente di risolvere il proble
ma della produzione di energia 
a basso costo. e in questo sen
so radesione dell'ENI potra 
aprire la via alia partecipazio-
ne italiana a tale prospetUva 
di evidente interesse economico. 
- Un gruppo di deputati co-
munisti. primo < firmatarlo 
Ton. D'Alema, • ha presentato 
un'interrogazione al govemo 
per chiedere se l'lniziatlva « si 
armonizzl con i programmi 
dell'IRI e del CNEN». 

agito di propria mlelligenza e 
iniziativa. senza nessuno pron
to a proteggerlo alle spalle. 

II ragionamento chp ha fini-
to col portare a queste con-
siderazioni e molto semplice. 
Tanto per cominc'are. il Van
delli e stato trovato in posses-
so di un vero e proprio arse-
nale: cosa poteva fame di una 
radio trasmittente e di tutte 
quelle armi, un uomo solo. 
essendo ormai stata sgominata 
la banda che gli era servita 
per procurarsi 120 milioni di 
lire tutte per se? E. a propo-
sito di denaro, dove e fini-
ta tutta quella somma? E, 
ancora. che significato hanno 
avuto tutti que! viaggi del Van
delli in Germania: con chi egli 
aveva rapporti e di che gene-
re? Non e un mistero per 
nessuno che e proprio dalla 
Germania che nascono e ger-
mogliano compiacentemente 
tutte quelle organizzazioni an
che paramilitari eversive e 
nazifasciste. Aveva dunque il 
Vandelli rapporti con qual-
cuna di esse? Ha addirittura 
lavorato per esse? E, se cid e 
avvenuto. quali contalti aveva 
il Vandelli in Italia, con chi 
e quale titolo? 

Non si deve dimenticare. in 
proposito. che una delle prime 
voci che circolavano a Genova 
subito dopo il rapimento di 

" Sergio Gadolla, voleva che fos-
sero stati i fascisti a seque-
strare il figlio della piu rirca 
vedova di Genova. per ottene-
re i fondi necessari al finanzia-
mento dei propri paramilitari 
e della sommossa di Reggio. 

La voce non e mai stata 
smentita e soltanto si d cer-
cato di mascherarla o atte-
nuarla dietro il comodo para-

vento del cgruppo extraparla-
mentare di sinistra*, del quale 
facevano parte a lon i dei com
ponent! della banda e dei qua
li Renato Rinaldi — reduce 
dall'avere scontato 14 anni di 
carcere quale comnonente la 
« banda dei Tartari » che ave
va seminato terrore e morte 
in alcuni centri dell'Emilia su
bito dopo la liberazione — si 

vantava di essere 1*< inoottrina-
tore ». 

Cera, in quella voce, evi-
dentemente un fondo di verita 
che ora si dovrebbe cercare 
di appurare defmitivamente. 
sia con 1'interrogatorio del 
Vandelli e sia attraverso il 
c chiacchierone > Rinaldi. Ma 
soprattutto seguenio passo 
per passo I'attivi'.a del Van
delli in questi ultimi anni, 
da quando cioe < lo svizze
r o * d uscito di carcere dopo 
avere scontato sette anni per 
avere ucciso, suoi*o dopo la 
Liberazione. un bars ta emilia-
no. In Assise, il Vandelli era 
stato condannato * 14 anni. 
ma in appello la pena gli era 
stata d'mezzata, considerando 
l'omicidio preterintenzionale. 
II Vandelli. a queH'epoca era 
giovanissimo. appena un ra-
gazzo, ma gia aveva militato 
nella repubblichetta di Said. 
Come fascista. naturalmente. 
come volontario. 

Uscito dal carcere. il Van
delli si k sistemato a Savona. 
dove ha cercato di ?rearsi. al-
meno esteriormente. una nuo
va vita, ma dei suoi rapporti 
esterni pare non siano rima-
ste solide tracce. Soltanto lo 
scorso anno egli si & defmi
tivamente scoperto. presentan-
dost come candidate del MSI 
alle elezioni amministrative. 
ottenendo, tra l'altro, scarsis-
simo successo. 

Ma non £ questo che conta: 

l'importante sta nel fatto che 
nonostante questi suoi prece
dent e il suo com.oortamento 
e i suoi discorsi inequivoca-

bilmente fascisti. egli abbia po-
tuto trovare rispondenza in un 
individuo come il Rinaldi. che 
si definiva il suo opposto co
me ,« indottrinatore d; maoi
sti >. Ma forse qui il contatto 
e stato semplicemente fra de
linquent! che parlavano la stes-
sa lingua pur di fare quattri-
ni, e in questo senso l'accor-
do e risultato perfe»to. Tutta
via il Rinaldi ha fatto il re
sto. trascinando il suo gruppo 
nell'avventura gabellata per 
€ causa >. Di quale causa poi 
si trattasse, lo si e visto dopo, 
nella divisione del bottino 
(120 milioni al Vandelli. 80 
suddivisi tra gli altri, per ac-
quistare macellerie. apparta-
menti. auto), ed infine nell'al-
tra attivita criminaie seguita 
al rapimento di Gadolla: la 
rapina alllstituto Case Popo
lari con l'uccisione del fatto-
rino Alessandro Floris; proba
bilmente altre rapine ad isti-
tuti bancari - (questi sono i 
sospetti degli inquirenti. che 
vanno compiendo di volta in 
volta confronti tra impiegati 
e banditi) ed infine la rapina 
tentata a Bruxelles dal terzet
to fuggito aU'estero ed ora as-
sicurato anch'esso alia giu-
stizia. 

Insomma il bottino dei < pic-
coli > del c gruppo extraparla-
mentare », e servito per mi-
gliorare le condizfoni econo
miche di ciascuno d« essi. k 
recuperabile o quanto meno ri-
costruibile: non a'trettanto 

' quello. assai piu cospicuo. die 
si e tenuto Diego Var.delli. 
parte del quale e stato in-
dubbiamente impiegato per 
1'acquisto delle numerose ar
mi nuove che gli sono state 
trovate in casa e che gli han
no anche guadagnato una im-
putazione per < importazioni di 
armi da guerra » tdalla Ger
mania?), oltre alia detenzione 
e porto abusivo di armi da 
fuoco. 

L'indagine. dunque. non pud 
e non deve considerarsi con-
clusa. 

Stefano Porcu 

Sciopero 
negli enti 

peril 
turismo 

E' in corso lo sciopero dei 
dipendenti degli enti provinciali 
per il turismo. indetto dalle or
ganizzazioni sindacali di catego-
ria per sollecitare l'allineamen-
to economico e normativo a 
quello dei parastatali. -

L'agitazione, che proseguira 
fino al 23 luglio. interessa tut
te le sedi degli enti provinciali. 
Tuttavia non e da escludere che 
lo sciopero possa essere sospe
so in seguito alia convocazione 
dei rappresentanti della cate-
goria al ministcro del Lavoro. 
prevista per i prossimi giorni. 

Lettere— 
alVUnitsc 

utto 
Si e spento a Bologna il pa

dre del compagno Renato Cap-
pelli. segretario nazionale del
la FILLEA CGIL. In questo mo
mento di dolore giungano al 
compagno Cappelli le condo-
glianzc della FILLEACGIL, de-
la CGIL e dcll'Unita. 

Una lezione della *f •• 
storia da non 
dimenticare ,;, 
Cara Unlta. • M !'• '1 ' > 

il croilo subtto dalla DC e 
Vavanzata delle tone eversi
ve nelle elezioni del 13 giu-
gno sono la loglca risultanza 
generata dalla massiccla cam-
pagna condotta con tutti i 
mezzi contro il PCI. La politi
ca anticomunista ha Incoraq-
giato i rigurgltt del tasctsmo 
che hanno creduto sia qiunto 
il momento di operare con le 
bombe e con la violenza tep-
pistica, metodi del del unto 
regime, per creare confusto-
ne. malcontento e sMucin 
nelle tstituzioni democratiche 
nate dalla Resistenza e dall' 
antifascismo. 

11 governo diretto dalla DC 
non ha sentito il dovere di 
applicare la Costituzione re-
pubblicana che condanna il 
risorgere del tascismo che 
non ha diritto alia vita po
litica del nostro Paese. 11 go
verno ha solo dato una mano 
alle >orze reazionarie per fa
re della propaganda antico
munista. 

La DC non ha ancora im-
parato la lezione della storia 
degli ' anni 1921-22 e quelli 
successivl, anni in cui il ta
scismo gettb nel baratro del-
I'assolutismo il popolo italia
no, ucctdendo Amendola, Mat-
teotti ed altri. soffocando ogni 
anelito di liberta e di demo-
crazia, condannando al car
cere e alia deportazione mi-
gliaia dx onesti lavoratori e 
di militanti democratici. 

II PCI resistette clandesti-
namente e dalla epopea parti-
giana il tascismo e stato an-
nientato 

In questi annt di democra-
tia il PCI e diventato sempre 
piii forte ed oggi continua ad 
essere il centro propulsore e 
la guida di milioni dl lavo
ratori che at battono per una 
societa sempre piit glusta e 
piii libera nel nome del sa-
criflclo dei martiri della Re
sistenza, patrimonio inaliena
ble del popolo italiano. 

Questa. e una lezione della 
storia che non deve mai esse
re dimenticata. 

CARMELO BERTONE 
segretario provlnclale 

pensionati 
(Regpio Calabria) 

Sullo stesso argomento cl 
ha scritto 11 compagno Dome-
nico Alagia di Scigliano (Co-
senza): 

«Le squadracce fasclste. 
come avvenne anche nel 1922, 
fanno enlrare nelle loro fila 
maflosi e vagabondl che non 
hanno mai lavorato offrendo 
loro denaro e protezione. Io 
ho ormai settant'annl e non 
posso fare quel che vorrei 
per il nostro glorioso Partito 
antifascista, ma sono certo 
che tutti i comunisti italiani, 
e soprattutto i giovani, sa-
pranno lavorare e combattere 
per far sl che questi rigur-
giti di squadrismo siano scon-
fllti per sempre ». 

Quanto si spende 
per il vitto 
dei militari? 
Caro direttore. 

sono in servizio militare 
presso la scuola ACS di Lee-
ce e scrivo per un interroga-
tivo che riguarda la mensa. 
Potrei essere informato in che 
misura e stabilita la somma 
giornaliera individuate? II te-
nente responsabile della men
sa ci ha informato del disa-
gio in cui si trovano tutte le 
caserme e delle dlfflcolta da 
superare per avere una men
sa accettabile con i fondi di-
sponibili. Ci ha detto anche 
che responsabile di questa si
tuazione 6 il Parlamento che 
ha approvato le disposizionl 
vigenti. Penso che un'ovvia 
soluzione potrebbe essere 
quella di aumentare i fondi a 
disposizione per migllorare la 
mensa e i tocali e diminuire 
i flumi di milioni che si spen-
dono per gli armamenti. 

Porgo cordiali saluti, pre-
gando di non pubblicare il 
mio nome per ovvie ragioni. 

(LETTERA FIRMATA) 

La razione viveri giornalie
ra per i militari b costituita 
da una parte rigida nei quan-
titativi (pane, pasta, riso, ecc.) 
e da una parte completiva 
stabilita di massima in quo
ta a valore. Ecco la razio-
ne dettagliata: pane gr. 420; 
pasta gr. 200; riso gr. 30; car-
ne di bue con osso fresca o 
congelata (sei giorni alia set-
timana) gr. 200; formaggio da 
tavola gr. 30; formaggio gra-
na gr. 5; legumi gr. 60; olio 
gr. 30; verdura fresca gr. 350; 
concentrato di pomodoro gr. 
15; frutta fresca gr. 250; frut-
ta secca gr. 15; caffe tosta-
to gr. 12; zucchero gr. 25; pe-
pe gr. 0,14; tonno (un gior-
no alia settimana) gr. 75; vi
no It. 0,50; sale gr. 25; siga-
rette nazionali (razione setti-
manale) n. 50; fiammiferi (ra
zione settimanale) n. 50. Si 
pub cosl fare il calcolo di 
quanto « costa» un militare 
per il vitto. 

Per contingenti situaziont di 
mercato o per ragioni igieni-
co-sanitarie pu6 essere dispo-
sta la sostituzione delle spet-
tanze di tabella con generi 
disponibfli presso magazzini o 
con I'acquisto di altri gene
ri purche non venga altera 
to il potere calorico della ra
zione nel suo complesso e 
non ne aumenti la spesa. 

E' Inoltre stabilita una quo 
ta pro capite gestita dai vari 
corpi per il miglioramento del 
vitto. 

La spesa per le mense mi
litari per U 1971 grava sul 
bilancio dello Stato con una 
somma di 86 miliardi. Per 
quanto riguarda i lavon di 
mantenimento degli lmmoblli 
lo stanziamento per il 1971 e 
dl 19 miliardi. 

Come si vede I soldi stan 
ziatt non sono pochi ma, evi-
dentemente, non sono sempre 
ammlnistrati con oculatezza, 

II « dossier 
McINamara » e il 
segreto democri-
stiano sul SIFAK 
Cara Unita, 

i nostrt dirigenti democri-
sttani potrebbero una volta 
tanto prendere ad esempio di 
onesta e di correttezzd poli
tica git esponenti politici ame-

• ricani. Non tutti naturalmen
te: ma per esempio potreb
bero ispirarst alia coraggio-
sa iniziativa del senatore de
mocratico Gravel che ha per-

' messo di rendere noti i pas-
si segrett dei documentt sui
te origmi della guerra imp»-
rialista scatenata contro U 
Vietnam, il cosiddetto doister 
McNamara. 

Perche t nostri dirtgentt, 
tanto filo-americani, quando 
gli torna comodo, non pren-
dono esempio dal senatore 
Gravel, per portare a cono-
scenza del Parlamento e del-
l'opinione pubblica. t docu-
menti segrett del SIFAR siU 
colpo di Stato contro la da-
mocrazia italiana nel luglio 
del '64? 

LEONIERO PAPI 
(Pratnl 

II generate 
moralizzatore 
Caro direttore, 

tt tnvio un articolo tratto 
dal notiziario dell'Unione Na
zionale Ufficiali in Congedo, 
perche credo possa essere 
chtara testimonianza di quan
ta ottusita e grettezza morale 
si annidi nella mente di certi 
pubblici a morahzzatori » / 

L'articolisla (un generate di 
squadra aerea), dopo un lar-
vato appello nostalgico (« t'l-
talia e uscita sconfltta dalla 
seconda guerra mondiale e le 
sue Forze Armate sono state 
messe sotto accusa, mentre e 
noto che le unita combatten-
li hanno fatto silenziosamente 
il loro dovere. senza mai chie-
dersi se la guerra era giusta 
o ingiusta»). esaminando la 
attuate situazione del Paese 
dice tra l'altro: a Le riforme 
di struttura che si invocann 
ad ogni pie' sospinto. sono tal
volta un pretesto. perche de 
stinate a creare una miriade 
di nuove entita burocratiche 
(sic!): si tratta per lo piii di 
tooliere agli uni per dare agli 
altri e di sostituire una classe 
dirigente con una clientela» 

Strana concezione delle ri
forme! Certo pert che la si ca-
pisce in un moralizzatore co
me il generate che sosttene. 
in un altro passo del suo ar
ticolo che: tt II progresso e le 
comodita disabituano at disa-
Oi ed agli sforzi fisici», cosa 
che a lui deve apparire pro-
fondamente sbagliata. dato 
che probabilmente considere-
ra giusto che alcuni passino 
la loro vita tra «i disagi e 
gli sforzi fisici». 

Tanta considerazione per la 
battaglla per le riforme e per 
gli obiettivi di miglioramento 
della vita dei lavoratori, la-
scia prevedere un duro gtu-

• dizxo sulle lotte che il movi
mento dei lavoratori. unita-
riamente, sta portando avanti. 
Dlfatti il nostro generate mo
ralizzatore cosi le giudica: 
tt Da noi la liberta ha sttmo-
lato Vegoismo di moltt. Da 
una parte abbiamo VItalia che 
lavora e che in un ventennio 
e riuscita a diventare la set-
tima potenza industriale del 
mondo; dall'altra parte Vita-
lia della contestazione, degli 
scioperi, dell'anarchia, del sov-
vertimento, del sopruso e del
la violenza, che. anche se 
espressione di una minoranza 
della comunita non e per que
sto meno pericolosa perche 
approfitta della condiscenden-
za democratico del potere ese-
cutivo 9. Qui siamo ad un 
passo dall'appello all'eversio-
ne di destra, ma il nostro ge
nerate moralizzatore fa anche 
quello. infatti, subito dopo 
aggiunge: a Abbiamo da un 
lato le gerarchie responsabili 
che si difendono con le pa
role, o al massimo con il 
" fermo ribadire " degli " im-
mortali principi " che suona-
no come aria fritta se non 
sono sostenute dai fatti: dal-
l'altro lato la sowersione chm 
fa i fatti e che tenta di mi-
nare le istituzioni sulle quali 
si fonda la nostra societa». 

II generate moralizzatore. 
portabandiera del principio di 
autorita, se la prende anche 
con quel vasto processo di 
rinnovamento della Chiesa, 
che ha avuto il suo iniziato-
re in un papa. Giovanni 
XXIII. e nella sua iniziativa 
del Concilio; il nostro gene
rate scrive: * Anche la Chie
sa, in questo momento sto-
rico dl lotte sociali che fan-
no addirittura temere per to 
sfasciamento del mondo civi
le (sic!) sta cercando dt ri-
trovare una sua intima unita 
dopo che™ le concezioni an-
tiunilarie hanno finito per 
contagiare il pensiero cristia-
no e si sGno scatenate test 
che si allontanano da ogni 
principio religioso*. 

E' chiaro che queste prese 
di posizione (altre ancora se 
ne potrebbero citare di esal-
tazione della guerra colonial* 
fascista, di condanna dei set-
tori democratici della ilagi-
stratura, di aperta fede rat-
zista ecc) sono incompatibiH 
con la carica di generale di 
squadra aerea. Questo dob-
biamo dirlo con chiarezza, 
ma c necessario anche dire 
che accusiamo tale individuo 
nella misura tn cni si pone 
al di fuori della Costituzione 
e non per avere espresso opi-
nioni politiche. • 

Piuttosto sarei curioso di 
conoscere l'opinione di questo 
generale sul perche a lui sia 
consentito di esprimere gfu-
dizl politici. mentre ai oio-
vani di leva, soldatl, sottuf-
ficiali e ufficiali, sia invece 
proibito persino di leggere 
giornali che non siano cosid-
detti «tndipendenti». 

Direi. per concludere. che 
*VUnita», dovrebbe porre in 
sempre maggiore evidenza il 
problema della riforma demo
cratico dell'esercito 

P.S. - Fra pochi mesi par-
tirb anch'io per il servizio mi
litare: ti pregherel percib di 
non flrmare questa tettera 

P. M. 
(Milann) 
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